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SPLENDORE 
E DECADENZA 

Dl LEPTIS MAGNA 

IT.'; 

Leptis Magna • un'antica c i t ta , oggi a 
Fondata circa i l 1000 a.C. dai Fenici, com 
dell ' interno, fu chiamatcf in punico Lbqy o 
secolo a.C., dopo la seconda guerra punic 
Numidi. All'inizio del I secolo a.C. e socio et ami 
nella provincia romana dell'Africa, Claudio o Nero 
diritti romani. II nome fu trascritto in latino (hep 
mente attaccata ad usi locali, punici e berberi; l'eco 

commercio delle belve 
destinate ai circhi di Ro
ma e dell'Impero, abba-
stanza notevole. La for-
tuna di Leptis dipese da 
Settimio Severo che nacque 
a Leptis nel 146 a.C; dopo 
aver assunto il titolo di im-
peratore egli voile benefi-
care la citta natale riedifi-
cando il porto (prima po-
co accessibile e malsicuro), 
facendo costruire una serie 
di edifici pubblici colossali: 
un foro, una basilica, gran-
di vie colonnate, un arco a 
ricordo delle sue vittorie. 

' Settimio ' Severo proba-
bilmente non rivide come 
imperatore la sua citta (li-
bico, non sapeva pronun-
ciare bene il latino) morl 
a York in Britannia, nel 
febbraio del 211 d.C, per 
difendere il confine roma-
no dai barbari. La citta, do
po Settimio Severo decad-
de. il porto colossale non fu 
adoperato completamente 
(gli ormeggi delle banchi-
ne non sono levigati dalle 
funi di attracco delle navi). 
Alia fine del III secolo d.C. 
la citta non ha piu impor-
tanza, una breve fioritura 
in eta bizantina e soffocata 

. dalla seconda - invasione 
araba dell'XI secolo. La 
sabbia del deserto ricopri 
le rovine. in qualche pun-
to sino a 15 metri di al-

. tezza. 
Gli archeologi italiani 

foiziarono lo scavo di Lep
tis nel 1921.1 lavori furono 
dispendiosi. i risultati note-
volissimi. Ma s'mo ad oggi 
manca una edizione com
plete dei rinvenimenti: gli 
interessi di prestigio colo-
niale e di turismo spettaco-
lare non hanno permesso 
di riconquistare pienamen-
te la storia della citta. di 
inserire Leptis nel quadro 
della cultura del mnndo 
antico « -

II volume, edito di recen-
te. colma. in parte, questa 
lacuna. Leptis Magna e 
una citta di cultura mista 
(punica. libica, romana), 
che non dimenticd mai que
sta sua origine. 

Ma pronrio la mescolan-
za di tendenze cosl diverse 
la rende piu interessante, 
viva Essa ci da la misura 
della possibility della vita 
•tttadina nell'impero roma-

rlnseire a far convive-

bbandonata, sulla costa della Tripol i tania. 
e centro commerciale con le popolazioni 

Lpqy. Tributaria di Cartagine sin da IV 
a." divenne dominio di Massinissa, re dei 
ca del Senato e del popolo romano. Cesare la inseri 
ne e poi Traiano (nel 110 d.C), concessero alia citta 
tis o Lepcis), ma la popolazione rimase sostanzial-
nomia. basata sull'agricoltura e in particolare sul 

re, giovandosi di norme 
giuridiche ed amministra-
tive comuni, civilta diver
se, senza che nessuna ' di 
esse si fletta. II concetto di 
nazione non esiste nel 
mondo romano, esiste la 
possibility di convivenza e 
di tolleranza per popolazio
ni diverse che possono vi-
vere in uno stesso tessuto 
urbano rispettando le pro- ' 
prie tradizioni e la propria 
cuitura. - - ; ; 

Le iscrizioni di Leptis 
Magna e meglio ancora i 
suoi monument! ci danno 
la documentazione di tut-
to questo. Cittadini • con 
pieno diritto, di nome pu-
nico o berbero, partecipano 
alle cariche cittadine: il li-
bico Settimio Severo di-
viene imperatore romano. : 

I monumenti mostrano 
una civilta punica alia qua
le si sostituisce gradata-
mente una cultura di tipo 
imperiale (che non deter-
mina la morte della civilta 
piu antica. e che si basa su 
influssi greci piu che ro
mani urbani). A questa 
cultura, con Settimio Seve
ro, segue una cultura mo-
numentale e figurativa di 
tipo asiatico. La civilta di 
Roma e deirimpero. tra 
Adriano e Settimio Severo, 
e In gran parte asiatica. La 
cultura e nelle mani dei 
maestri della seconda sofi-
stica che in Asia minore ha 
il centro di irradiazione. 
Quando l'imperatore deci
de di ricostruire la sua cit
ta, chiaraa a realizzare que
sto programma architetti e 
scultori asiatici. Da Afrodi-
sia, nella Caria, giungono 
gli elementi architettonici 
di marmo gia lavorati per 
essere messi in opera; l'im-
pianto urbano, con le gran-
di vie colonnate, * di sapo-
re asiatico e siriaco. 

La possibility di disporre 
; di maestranze diversissime 

per provenienza nelle gran-
di opere pubbliche deirim
pero, testimonia una orga-
nizzazione amministrativa 
e commerciale che non tro-
vera piu confronto. 

II problema della deca-
denza di Leptis, cosl come 
di tutto il mondo antico, ha 
come base fattori comples-
si (che debbono essere 
chiariti al fine di compren-

dere, con l'esperienza di al-
lora, il Iimite della nostra 
civilta). -
. La classe dirigente del 
mondo romano imperiale 
non riuscl a far partecipare 
(e non voile far partecipa
re con pieno diritto) alia 
civilta antica tutti gli strati 
sociali della popjlazione. 
Questo determino la r.du-
zione e poi la fine del mon
do classico, che a Leptis, 

cosl come in tante citta 
delTimpero romano, si pud 
cogliere quasi come un am-
monimento 

Antonio Giuliano 

LEPTIS MAGNA. Presenta
zione di Ranuccio Bianchl 
Bandinelli. testo di Ernesto 
Vergara Caffarelli e Glacomo 
Caputo. fotografie di Fabrizio 
Clertci. 128 pp., 252 illustrazlo-
nl piu tavole a color!. Impress 
Astaldl S.p.A. Roma 1964. 

11 premio « Citta di Prato» 
' * - ' 

nuova pittura 

Per initiative* del Circo/o di cultura « Antonio Gramsci», fa 
citta di Prato ha organizzato il suo primo premio nox/ona/o di 
pittura. Le opere esposte sono 116 di cui 67 firmate da artisti 
invitati e SO selezionate dalla giuria su 265 inviate per accet-
tazione. La giuria, composta da Bruno Dabizzi, Raffaele De Grada, Ferdinando 
Farulli, Renzo Federici, Duilio Morosini, Adriano Seroni, Ernesto Treccani e 
Marco Valsecchi, ha assegnato a maggioranza il primo premio a Enrico Cala
bria per Vopera Pittore nello studio e il secondo a Carlo Plattner per Vopera 
Due donne; altri ire pre 

L'avanguardia russa 

VLADIMIR TATLIN: « Ritratto di marinaio > 
• i . ' . -

Un volume assai important*, che offre prezioso materiale 
documentario e di studio alle discussion! attuali sulle neo-
avanguardie, e stato pubblicato dal - Saggiatore ». Si tratta del 
prezioso volume di Camilla Gray, Pionieri dell'arte in Rus
sia 1863-1922, tradotto dall'edixione inglese di Thames and 
Hudson, 1962. Corredato di un ricchUsimo materiale fotogra-
Aco, 24 illustrazionl a color! e 233 in bianco e nero. di stralci 
dei manifesti e documenti relativi alle poeticbe delle correoti 
di avanguardia russe e sovietiche. nonche di un'appendice bi-
bliograiica, il volume svolge in 319 pagine nutritissime una 
delle vicende dell'arte contemporanea piu strepitose e ca
riche di awenire. Sono trattati 1 gruppi e i movimenti piu 
importanti: dai - Vagabond!» alle varie scuole di pittura so-
ciale e storica degli ultimi decenni dell'Ottocento con giusta 
sottolineatura della personalita di Vrubel; dal -Mondo del-
rArte- air-Art Nouveau- e al movimento simbolista (1890-
1905); dai gruppi radunat! attorno a riviste come il «Velio 
d'oro- ai primitlvisti-futuristi; dal futurismo di Larionov, 
Gonciarova e dei fratelli Burljuk al -Raggismo- e al Cubo-
futurismo. Ampia trattazione godono 0 movimento suprematista 
di Malevic e quello costruttivista. e cosl la formazione del 
Proletcult con le tesi suITarte di laboratorio. l'arte program-
mata e l'ideologia deiroggetto avanzate ne! prim! anni del 
potere sovictico. in un perlodo dominato dalle grand! per
sonalita di £1 LisitskiJ e Rodcenko. Nella foto Vladimir Ta-
tlin: Ritratto di marinaio (probabUe autoritratto). 1911-U2. . 

mi sono andati a Loren 
zo Tornabuoni, Giusep
pe De Gregorio e Aljiero 
Cappellini. Fra i premi 
e'era anche un premio di 
grajica sul tema, della Resi-
sterna antijascista che e 
stato sbriclolato fra Renzo 
Bussottl, Giuseppe Guerreschi, 
Plero Leddi, Vincenzo Mara-
no e Giuliano Pini. 

Prato ha dato U via al pre
mio, forse il piu dignitoso fra 
quanti abbiamo avuto la ven-
tura di vedere nell'estate, in 
un momento di grave decadi-
mento dei premi di pittura in-
flazionatl dai prodotti di mer-
cato, ritardati sempre rispetto 
ai problemi nuovi delle artl, 
sepolti ormai sotto il tnanpi-
me per I tanti clan apparen-
temente insastitulbili e inaop-
primibili. Si impone una cor-
rezione della parabola evange
lical nel senso che con i favo-
losi cinque pani e due pesci 
non si sfamano piu - cinque-
mila uomini senza contare le 
donne e i fanciulll» ma ci vo-
gliono cinquemila pani e due-
mila pesci per sfamare due 
uomini (con moglie e figli a 
earico). 
• Quanti sono i premi e I pre-
miucci ogni anno? E quanfe 
centinaia di milioni fanno? E 
la sola Toscana quanti premi 
di pittura riesce a mettere in 

irtedi? Con tutto il rispetto per 
I carattere demoeratico (al-

meno in partenza e nelle in-
tenzioni) di una capiUare dif
fusions della cultura artlstlca 
contemporanea, dobbiamo dire 
che una mancanza di coordi-
namento, almeno alVinterno di 
una stessa regione, fra i pic-
coli premi e, soprattutto, Vas-
aenza di un piano e di un pro
gramma culturale finiscono 
per confinare i »piccoIi* pre
mi ai margini della reale vi
ta arHstica in atto. 
. I premi »provindali» toc-
cano con Vestate U numero di 
duecento, di essi una venti-
na contano cuZturalmente. 
L'Jtalia e I'unico paese che 
sgrana questo fuoco d'artifi-
cio da festa dl S. Gennaro. 
Ma e anche tt paese dei musei 
fatiscenti, della piu misera 
documentazione sull'arte con
temporanea, Supponiamo che 
un giovane artista voglia par
tecipare, in un anno, a died 
di quest! premi »aIl'itaHa-
na»: dovrebbe alio scopo de-
stinare venti-quaranta quadri 
selezionati; poi ci sono i gros-
si premi e le rassegne cul-
turalmente impegnativei an
cora mostre di gruppo e 'in 
cantlere* almeno una »per-
sonale* con venti-trenta *ptz-
zi» inun centro culturale im
portance. Per non dire dei 
quadri che questo piorHine la-
borioso dara al suo mercante o 
di quelll che vendera al suo 
studio. La stessa monotona 
elencazione spiega un po* co
me e perche i premi provin
cial! siano ormai quelli che 
sono. ' 

II cllma della mostra, come 
in altre mostre. e ambigua-
mente ftgurativo - oggettivo, 
naturallstico, con qualche rc-
ra, autentica punta realistica. 
Stiamo arrivando a cid che 
doveva accadere: dalla pittu
ra non - oggettiva e da quel-
la informale vanno riaffUtran-
do alberi e « capocce», mele 
e bicchieri, e via via tutto U 
guardaroba (Tuna oecchia pit
tura che erano in molt! a cre
dere ftnita. Mancano a Prato. 
ma potrebbero esserci. opere 
provinoialmente e provviso-
riamente inquadrate nelle 
mode del neo-dada, della 
'Pop (ular) Art* e deH'arte 
programmata. Si manifesto. 
cioe, anche a Prato quella 
malattia ipocrita che gia cor
rode la pittura italiana la 
quale, pure, e fra quanto di 
vivo si fa oggi nel mondo. 

La vitalitd di questa pittu
ra sta nel suo operare una 
riconversione sulla realta di 
mciteplici esperienze plastiche 
e nel suo carattere di opposi-
ztone al modo di vita borone-
se e alle concezioni borghesi 
sull'arte; e si tratta di una 
vitallta che potrebbe anche 
essere orembo di nuove si-
tuazionl rivcHnzionarie per la 
pittura europta. La malattia. 
piuttosto sottUe e apparente-
mente misteriosa, consiste in 
una specie di astratta fiducia 
che. integrandosi al vivere 
borghese. si possa scardinarlo 
dal di dentro. tanto piu che 
lo si gimdica del tutto decre-
pito. Certo la storia deH'arte 
e quella deWarte contempora
nea non negano che ropera-
sione possa essere tentata e 
aver felice esito: ma chi ci 
prova dlfflcUmente potra fare 
esperienza storica positiva se 
accetta la merciftcazione della 
propria produzione artlstlca. 
se la sua stessa esperienza dl 
uomo che ruol dare forme 
Inconsuete e ceritiere al 
mondo non e severamente or-
ganica a un'idea e a una pra-
tica rivoluzionaria. 

Vn rischio gravissimo oggi 
eorre la giovane pittura: quel
lo che. attrmverso un caotieo 
ricamporre I frammenU di 
tante e tante esperienze pla
stiche. essa rleostrulsca Pico-
nograHa di una pittura leoyi-
btte ma senza mexsaggio. pit
tura descrittiva degli oggettl 
ma vuota dl oggettivitS se 
non, addtrUturm, portatrice dl 

mallnconlche e senlll associa-
z\onl di oggettl della vita di 
sempre. SI manifesto, infatti, 
fra i glovanl pittori una pi-
gra tendenza a rlcomporre ! 
»cocci - secondo un tioioso 
formulario (tragico, llrlco, sa-
tlrlco) ftgurativo - narrativo e 
una maniera mercantile tanto 
perbene ma cosl medlata da 
tanti copisti che non e pos-
sibile, ancora una volta, guar-
dare da presso, concretamente. 
questa benedetta realta d'oggl. 

Comunque anche a Prato 
sono present! autori e opere 
interessanti e che lasclano 
Indovinare quale potrebbe es
sere i! valore dl una mostra 
concepita, qui e altrove, co
me un problema critico o co
me rassegna organlca di espe
rienze di avanguardia. Sole in 
Versllla di Giuseppe Martl-
nelli e un quadro assai fell-' 
ce, aderente alle cose, co-
strulto c raccontato sul fllo 
di quella fantasia avventuro-
sa, vera e sognante, che e 
dl un poeta raro come Fer-
roni. Ma il MartinelH, anche 
rispetto al simbolismo baco-
niano di tante altre sue opere 
precedents ha dipinto con 
felice * favolegglare » colori-
stico un'immagine senza sim-
boll, scanzonata e dolcemen-
te invasa dalla luce del mondo. 

Ennio Calabria espone una 
delle sue mplte repliche del 
tema a iut assai caro del Pit-

colo-borohese a rassomlgliare 
a una flgura-mito. Il caratte
re mentale del montaggio 
quale lo concepisce Guerre
schi ci pare assai vlclno, an
che se personalisslmo, all'uso 
realistico del collage dadalsta 
di Grosz e Heartfteld. 

Assai affasclnante e I'assl-
milazione alia pittura dei ma
terial! i piu diuersi: I'imma-
glne che ne rlsulta ha sempre 
un grande vlgore fantastlco e 
critico nei confwnti della 
condizlone del uiuere borohe-
se. La ferocla di una sltua-
zione e degli uomini e detta 
con una passlone intellettuale 
fredda, senza stravolgere lo 
stile della pittura nelle tene-
bre delle cose e dei sentimen-
ti. Rispetto alle cose lo stile 
ha un'autonomla - assoluta, e 
una facolta autonoma dell'uo-
mo rispetto al mondo dell'uo-
mo: penetra nelle cose come 
una lama e se ne separa, 
ma lascia il segno del giu-
dtzto. 

CI sembra perd di auuertire 
nel complesso meccanlsmo 
delle idee di Guerreschi sul
la vita contemporanea che 
presiedono al montaaaio. I'af-
ftorare di un tecnicismo pro-
digloso ma abitudinario lad-
doue noi sentiamo urgenza di 
concretezza (fatti. persone. oa-
getti^ al ftnt del giudizio. 

Una poetlca della perlferia 
urbana. quale in .anni passa-

QIU8EPPE GUERRESCHI: Oggi, 1963 

tore! nello studio, un tema 
dell'energia creativa trattato 
con d'tnamlsmo boccionlano e 
con drammaticita psicologica 
goyesca. Vopera e interes
sante, anche perche in essa 
i arcertibile uno soiluppo 
plastlco da un costruttivismo 
cizanniano per »taches* si- ' 
stematiehe a un costruttivismo 
dt colore fluido e monumen-
tale. 

Dei dipinti di Alberto 
Gianqulnto resta nella mente 
per la sua forza dl emble-
ma quello rafflgurante un 
braccio che scagUa il pugno 
chhtso in avanti come a sven-
tare una minaccia oscura, e 
la vlolenza ribelle del gesto 
e esasperata dallo spazio va-
sto. portato in superflcie con 
metodo cubista, e invaso dal-
I'ombra dentro cui luce la 
forma di un glrasole. n co
lore costruisce un momento 
lirico con virile preziosita e 
con una fluidita di materia 
che sembra quella stessa del-
Vinvenzione. 

Figura nel sole di Lorenzo 
Tornabuoni e un quadro as
sai interessante dal punto di 
vista strutturale'. la forma e 
come «n prisma che fUtra e 
irradia la luce solare con so-
bria ma forte esaltazione co-
lorUtica. Un bel quadro. ti-
pico per come si possa costrui
re con calma forza di colore 
creando altresi i | racconto, 
anche psicologico, senza per-
dersi a descrivere. e un'ormo-
sfera sdenne di vita quoH-
diana, e quello di Valeriano 
Cial che porta il titolo Due 
figure. 

Pentecoste dl Piero Leddi e 
una tela dl vaste dimensionl 
popolata dl forme organlche 
fantasclentiflche che si di-
spongono a labirinto con un 
barocchismo da I'.turgia: si 
tratta di un'allegoria graf-
flante e grottesca sulle mito-
logie sempre ricorrentl, cui 
dlfetta perd concretezza d> 
Immagine. 

JI cmdele ma umanistico 
Ritratto in esterno di Giusep
pe Guerreschi rientra nella 
rleerca plastlca assai bene 
e»empllHcata dalla sua sola 
alia Biennale. Al centro di 
uno spazio vago dove fiuttua-
no alcuni segnl allusivl della 
vita urbana campeggia una 
testa femminile con una bru-
ralitd fotograflca e che e rea-
llzzata eon una pittura mi-
nuziosa ed esatta. Con pochi 
segnl con vn nulla la testa 
da figura anonima potrebbe 
dlvenire una delle flgure-ml-
to che d opprimono erotica-
mente. B* un ritratto demlsti-
flcatorio delta tendenza pic-

ti costrui Vespignani con in-
tenzione antipaeslstlca e an-
tiborghese, rafforzata nella 
direzione del sfmbolo da per-
sonali osservazioni sul slm-
boii realistic! di Ferroni, 
Guccione e Calabria, perse-
gue Carlo Quattrucci in due 
quadri interessanti. in tspede 
in quello con la terrazza e 
Vagave. 

In quelle assai rare appari-
zioni che Giannetto Fieschi 
azzarda nelle mostre, sempre 
si conferma pittore fra i piu 
singolari del momento cultu
rale. Qui a Prato ha due qua-
driz Fame e sete e Addio vita. 
Sono due immagini assai vlo-
lente, di complessa elaborazio-
ne quasi la tecnlca sulla tela 
accumulasae un paziente va-
riare e addensarsi dei pensie-
ri. Molti di quest! pensierl so
no certo letterari e non pla-
stlci ma vengono come inseri-
ti a 'Collage* entro una ma
teria elaborata a 'texture* 
Informale ma che qui ha un 
effetto realistico. Un disegno 
gracile, • sensuale, aUucinato 
nella sua cadenza funebre. in 
Fame e sete, delinea figure 
umane con una desolazione di-
sperata di deserto e in Addio 
vita delinea la forma umana 
come si liquefacesse in una 
materia pure fluido. I quadri 
si leggono minutamente, dl 
di la delta prima imprestione 
di magma argilloso, quasi an-
tiche carte e prezlosi popiri 
offuscati. tl mestiere assai alto 
del Fieschi sa trarre quello 
che vuote dal surrealismo dl 
Doll ed Ernst, dall'espressio-
nismo di Schiele e Kokoschka. 
Queste due opere non destano 
certo tinteresse del beUissi-
mo quadro. dedlcato a Lavoi
sier. stmtturato decisamente 

•su delle idee, che e esposto 
alia Biennale. ma sono due in-
con/utabil! document! dl una 
sensibilita poetica di una sot-
tlgllezza che pud anche pro-
durre immagini violente ap-
pena trova la giuntura esatta 
con le idee. 

Altre opere da segnalare dl 
un dlffuso sperimentare rea
listico sono quelle di Attardl, 
Guccione Tredici. Turchiaro. 
Vanno rlcordate le presenze 
di Pint Plattner. Fabbri. Ma-
rano. Bussotti (la cui opera, 
Beat! i poveri, ha scanaaliz-
zato il solito bacchettone che 
ha sporto la sollta denuncia 
in nome della solita Italia 
scandallzzata). Antonio Bueno, 
Santini Alessandriiii. D'Auou-
sta, Maffi, Mottl, Angelani. De 
Gregorio. Bandini « Grazzini. 

Derio Mkicchi 

/ •£ W f t - , > 1 

« Contadlno sull'asino » e il titolo di una Utografla di I 
Renato Guttuso edita da «II Bisonte» dl Firenie In 
cento copie numerate e Annate a mano dall'autore. I 
La litografia (qui sopra riprodotta) ha un formato • 
dl 50 centimetri per 70, e a colori e costa 45.000 Ure. I 
E' in vendlta alia librerla Rinascita. a Roma I 
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Si & svolto per iniziativa 
della Federaiione nazionale 
degli artisti 

Convegno a Milano 
sulle strutture 

artistiche 
II tema dell'affollato convegno indetto dalla Federaziont na

zionale degli Artisti sabato 1. ottobre alia Casa della Cultura 
di Milano ha ripreso alcuni motivi gia echeggiatl nel Consiglio 
Comunale di Milano piu volte: quello delTEnte manifestation! 
milanesi, che alia buona volonta dei suol componenti, che 
rappresentano assai democraticamente la cultura cittadlna, non 
accompagna Tautorita e le disponibilita fondamentall per poter 
essere il vero fulcro della cultura cittadlna; quello della 
mancanza a tutt'oggi di una vera e propria galleria dell'arte 
dell'Ottocento e contemporanea, nonostante le 4.151 opere ea-

• talogate flno al 1939 e superate di almeno un migllaio da! piu 
recenti acquisti; quello delle font! di lavoro degli artisti-
editoriali, pubblicitarle, di mercato e specialmente comitate 
alia legge del 2% per l'arte nei pubblici ediflcl. cosl importanti 
in un periodo dl difficile congiuntura economic*, soprawenu-
ta nel momento di massima espansione della produzione 
artistica. 

Di tutti questi temi. con una lmpostazione fattlva e non 
vanamente recriminatoria, si sono fatti portavoce nel convegno 
della Casa della Cultura, Ernesto Treccani, segretario nazio
nale della Federazione degli Artist!, Raffaele De Grada, mcau 
bro della giunta esecutiva dell'Ente manlfestazioni milaneaU 
AttiUo Rossi, direttore del Centro graflco Itallano. Dopo <*• 
Treccani aveva awertito che gli oblettivi della Federazloa* 
degli Artisti non sono quelll dl Intervento nelle questioni esta-
tiche e di giudizio nelle commissioni di premlazione, ma l'im* 
postazlone di Iargbl temi cultural! che riguardano tutta la 
pubblica opinione. De Grada, con una dettagliata relazioaa, ha 
raccontato tutte le difficolta che rente manlfestazioni mUanasi, 
nella sua opera di diffusione culturale. incontra per realizaa-
re un programma che. in rapporto al mezzi a dUposizlone, non 
si limita alia presentazione di Importanti mostre celebrathra, 
ma interviene direttamente per storiclzzare nel giusto riliero 
culturale le piu recenti esperienze dell'arte Italiana e per orft-
nare il discusso panorama artistico itallano, come ha dlmo-
strato fra l'altro con le due recenti mostre della -Pittura a 
Milano dal 1945 a oggi* e della rassegna dei premi in 
Italia nel 1963. 

Un grande istituto 
Passando al problema di una effettiva Galleria d'Arte Mo

dern* a Milano, De Grada ha portato i datl neoessari a diaao-
strare che non siamo 41 fronte a unponibllita material^ warn i 
soltanto alia inadeguatezza dei local! e soprattutto alia 
sistenza di un ordinamento capace di realizzare O 
di presentazione culturale del materiale esistente e di quella 
che probabili lasciti lasciano sperare. La proposta dl De Grada 
di ordinare deflnitivamente la Villa Comunale secondo 11 
carattere neoclassico della sua arcbitettura e 1 suol seopi di 
rappresentanza, adibendo 11 piccolo Padigllone Gardella a 
Museo della Scapigliatura Milanese, secondo U grande modal-
lo del Jeu De Paume pariginn. e collocando flnalmente l'arte 
modern* in un nuovo edlflcio. che,. pub essere o II Palazso 
Dugnani, che fu gia Museo Civico di Milano nell'Ottocento, 
come il Palazzo dell'Arte al Parco o un nuovo ediflcio, e 
apparsa possibile e realizzabile. Accanto a questi che sono 
i problemi imminent! della prossima amministrazlone. citta
dlna e in riferimento al rlnnovato interesse per un Villoppio; 

degli artisti, e stata affacciata l'idea della fondazlone di un 
grande istituto delle Industrie artistiche. che increment! Iaj 
decaduta formazione dl mosaicism ceramist!, formatori, foa- 1 
ditori. inUgliatori. di tutti quegli artigiani cioe che, nell'ap-
prendimento del mestiere, trovanoxla strada a una rivaluta4 
zione della professlone artistica. che non esclude affatto la 
massima liberta d'espressione purche sia basata sulle qualita 
lungamente esperimentate. 

La relazione dl Attllio Rossi sulle font! di lavoro ha por-
tato elementi nuovi connessl alio sviluppo delle tecnlche e dei* 
servlzl moderni. Un sereno intervento del prof. G^. DeU'A*£ 
qua. Sovrintendente alle Gallerie e segretario generate della; 
Biennale di Venezla. ha assicurato il carattere produtttvo d*^ 
convegno, che non ha reglstrato note polemicbe stoaate e* 
che si e mantenuto, sia nella vivace discussiooe aegutta alle 
relationl sia nelle conclusion! dl Trtccaat, aul 
le migllori occasloni. 
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