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ARTI) FIGURATIVE ECONOMIA 

L'importante rassegna antologica deU'artista lombardo a Roma 
> - r 

Ennio Morlotti 
UNA prrruRA DELLA REALTA* 

La battaglia antinovecentesca — Da «Cor rente» al «Fronte Nuovo delle Arti» 
al«Gruppo degli Otto» — La dimension e naturale e il problema dello «spazio» 
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Sarebbe ottima iniziativa quel -
la di far conosccre ad al tre 
citta italiane la importante an-
tologia dell 'opera di Ennio 
Morlotti (73 pitture e 14 dise-
gni) d i e e stata inaugurata 
piu di un mese fa a Palazzo 
Barberini . A cura dell 'Ente 
Premi Roma e stato anche pub-
blicato un catologo con ripro-
duzioni in bianco e nero e a 
colori di tutte le opere cspo-
ste. I saggi introduttivi sono 
del critico inglese Douglas 
Cooper e di Franco Russoli. 

Se si pensa a quanto e tram-
mentariamente documcntatu 
1'arte modernn italiana nei no 
stri musei, non si pud che 
plaudire al modo come un pri-
vato collezionista. Carlo Ponti. 
ha realizzato questa raccolta 
morlottiana e al suo propositb 
di facilitarne la conoscenza da 
par te del pubblico. 

La raccolta documenta con 
una scelta ampin c qualificata 
il lavoro del pit tore lombardo 
(Morlotti e nato a Lecco nel 
1910) fin dai suoi primi c-sordi 
che. a differenza di quelli di 
altri coetanei (si pensi a Cagli 
e Guttuso, gia ben attivi negli 
anni '30), prendono corpo sol
tanto verso il 11)40. La piu 
antica opera della raccolta 
Ponti Loren e « Meriggio a 
Monticello». un piccolo pae-
saggio del 1942; la piu rccente 
e una tela di grandi dimensio-
ni « Studio per spiaggia n. 7 » 
del 1965. 

H dubbio che ogni pittura dl 
Morlotti guadagni ad esser vi
sta da sola data la persistente 
invariabilita della tematica 
c naturale » deU'artista e dato 
anche il lentissimo e quasi In-
sensibile movimento del suo 
linguaggio fatto di densi spes-
sori di colore sovrapposti e di 
immagini che pur richiaman-
dosi a oggetti ben configurati 
nella realta si uniformano a 
una quasi costante stili2za7.io-
ne. 6 pienamente fugato dall'in-
sieme di questa mostra. Al con-
t ra r io : la «monotonia» del-
1'opera di Morlotti si rivela. 
lungo l 'accostamcnto di una 
tela al l 'al tra. come un luogo 
comunc da sfatare e non sol-
tanto perche la qualita tonale 
e plastica delle immagini c tal 
mente ricca di commozione da 
invitare ogni volta alia sco-
perta d'un nuovn bandnlo lirico 
da distr icare finn in fondn. ma 
perche essa si fa interrogare 
(mai cnntcmplare) come uno 
dei piu intcnsi documenti della 
lotta d'un artistn moderno per 
cnntras tare il passo tanto alle 
seduzioni formalistiche quanto 
alle illusorie vie d'uscita d'un 
qualsiasi cnntcnutismo didasca-
lico e dcscrittivo. 

In questo senso la posizione 
di Morlotti. come d stato av-
verti to da alcuni suoi acuti cri-
tici (Francesco Arcangeli Car
lo Volpe. Franco Russoli) ri 
corda quella di Oiorcio Moran 
di . e . cer tamente Morlotti ha 
saputn legcere a fondo nella 
cnmpiuta fatica del maestro 
bolognese. Ma le origini intrin 
seche dell 'antiformalismo di 

•Morlotti e della sua graduale 
riduzione del campo d'indaeine. 
pu r di reeolare la car ica 
espressiva di ogni opera sulla 
sua effettiva quantity di fiato 
poctico. vanno ricercate altro-
ve . P u r apnrezzando la ricchez 
za intellettuale e la commozione 
umana con le quali Francesco 
Arcangeli si d accostato al 
Topera di Morlotti (vedi il suo 
sageio pubblicato dalle cdizio 
ni del c Milione * nel 19fi2). pur 
condividendo in pieno 1'apprez 
zamento critico di Arcangeli su 
Morlotti « pittore della vita » e 
non bruciato testimone d'una 
epoca di morte. io non penso 
tuttavia che le basi della poe 
tfca c della poesia di Morlotti 
possano essere rintracciate sen
za d a r e un peso decisivo al 
fatto che egli fu uno dei p ro 
tagonisti della battaglia anti
novecentesca in un clima di 
cuttura e di speranze morali e 
civili quale fu quello deH'anti 

• fascismo c della Resistenza 
• • Non c'd dubbio che Morlntti 

abbia in secuito prestato fin 
t roppo a^colto alle teorie «mlla 
« rivoluzione fallita » c snl crol 
Io di tutte le spcranze fino ad 

- notorizzare una lcttura («:ncce 
Stiva ma non persuasiva') della 
sua opera in chiave addirittura 
mis t i ra ed evasiva (con richia-
mi alia let teratura di Camus 
e alia pittura di FautrierV ma 
n guardar bene, a guardar . 
soprat tut to. il modo come la di 
mensione naturale e stata da 
lui esplorata <enza fare di essa 
tie un simholistico inferno ne 
una doviziosa pastura del pro 
pr io irra7ionate impul^o di r e 
f resso air informe. ci indica 
che siamo. in ogni ea«o. alia 
presenza di una diversa posl 
t ione. 

Proprio in uno scnt to nel 
oua le Morlotti ha cercato di 
r i du r r c a misure elementari. 
l e raeioni del suo «natural i -
t m o » c della sua nevrotica e 
tngiusta accusa di < fascismo 

Ennio Moriot-
ti: cDonne di 
V a r s a v I a 
(1944) 

a rovescio» verso chi aveva 
deciso di r imanere sulla brec
cia delle antiche difficolta 
(«sono contento di esserne 
usclto. di credere ora a poche 
piccole cose, a un volto c am. 
a pochi amici, alle penombre 
di questa mia dolcissima te r ra . 
al melo che da le mele. e di 
pensare che la liberta devo, 
se la voglio. difendermela e pa-
garmela . personalmente giorno 
per giorno. ora per ora »). egli 
dava la precisa indicazione di 
una lontana folgorazione di gio-
ventu che io penso non l 'abbia 
piu abbandonato (« Ci si ritrovd 
con Lorca. Babel. Essenin. 
Joyce. Io sentivo attorno molto 
brivido. molta poesia >). 

Ancora oggi. e vorrei dire. 
molto di piu che nei suoi primi 
paesaggi brianzoli dove la not-
te e il giorno. la marezzatura 
delle luci e la nebbia felpata 
delle ombre conservano piu 
d'un gia noto sapore lombardo 
(da Fontanesi. a Bernasconi. a 
Car ra ) . la dimcnsione naturale 
si nutre nell'opera di Morlotti 
di un fervore estrinscco. di 
una passione amorosa per la 
realtA che in nessun modo si 
apparentano agli strugcimenti 
distruttivi. alle ironie intellet-
tualistiche. al piacere irrazio 
nale del labirinto e dell'equi-
voco proprii della linea cultu
r a l che va da Klee a Dubuffet 
a Wols. 

Bene ha fatto il critico Doo 
glas Cooper, con puntuale ri 
chiamo ai testi. ad inquadrare 
l'opcra di Morlotti in quel de
cisivo percnrsn storico delle arti 
ficurative italiane. dalla meta 
decli anni '30 alia meta degli 
anni MO. r h e va sotto il nnme 
di battaglia antinovecentesca. 
Ennio Morlntti s t re t tamente le
gato al movimento detto di 
« Correntc » dette ad essa un 
contributo di primo piano. Sul
la valutazinne di questo periodo 
deU'onera del pittore lombardo. 
il cui punto terminale e da 
considerarsi il 1048. vale a di re 
la sua partecipazione al c Fron 
te Nuovo delle Ar t i» con Bi 
rolli. Guttuso. Vedova. Leon 
cillo. Pi77inato. Fazzini ed 
al t r i . non sussistono motivi di 
pcrplessitA. E ' abbastanza vi-
cino al vero Dooglas Cooper 
quando dice che il « F r o n t e 
Nuovo delle Arti > non ebbe 
nd un programma ne un'unitA 
stilistica in quanto fu conce-
pito essenzialmente come un 
mezzo per richiamare tutte le 
forze disponibili sulla sola base 
comune di \-olere aggredire e 
sperimentare ogni stile: cubi 
smo. espressionismo. astrat t i 
smo. realismo o altro 

Si dcve pero agguingcre che 
I propno quell 'incontrc di spin 
I te diverse stette a testimoniare 

quanto la cultura figurativa 
italiana fosse d» tempo uscita 
dalla minore eta e quanto tutti 

I' t successivi propositi di ripor 
tar la a quota zero, in nome 
d'un suo preteso pro\inciali 
smo. siano stati gravemente 
pregiudizievoli alio sviluppo 
delle sue ricche e autonome 
acquisizioni. 

II piu \istoso tentalivo in 
questa direzione. fu dopo la 
rottura del « Fronte Nuovo del 
le Arti » la fondazione. pmnubo 
Lionellc Venturi. di quel «Grup 
po degli Otto» che ebbe il 
duplice programma di fare de! 
1'arte italiana il vagone di coda 
del formalismo internazionale 
e di opporre in tal modo un 

diversivo polemico alle ben di
verse tesi del movimento rea-
lista. Questo nacque infatti e 
si prcciso in Italia esat tamente 
in omaggio al propnsito di dare 
un conseguente sviluppo ai 
principi figurativi che, radicati 
nella bat taglia antinovecente
sca. avevano trovato nel «Fron-
te Nuovo delle Arti* un primo 
banco di prova alia luce delle 
nuove esigenze ideali e poli-
t iche della storia d ' l tal ia . 

I documenti dicono che En
nio Morlotti fu dalla parte del 
programma di Lionello Venturi. 
e dicono anche che in un giro 
assai breve di tempo egli si ri
trovd solo a fare i conti con se 
stesso ben lontano da quel pro
g ramma. E ' quel che conta. H 
discorso problematico sull'opera 
di Ennio Morlotti comincia di 
qui. 

Dooglas Cooper con il ^ suo 
pragmatismo critico di tipoTtra-
dizionale si limita ad osserva-
re che Morlotti scopri final-
mente se stesso quando. bru-
ciatesi alle spalle tutte le pre
ceden t esperienze. si riconobbe 
pittore della natura . 

Francesco Arcangeli ha in-
vece costruito sulla crisi post-

quarantottesca di Morlotti un 
discorso piu ampio con implica-
zioni etico politiche sulla storia 
d'ltalia e d'Europa. La rivaluta-
zione della dimcnsione naturale 
come vero e proprio * naturah-
smo » da parte di Ennio Mor
lotti e di altri giovani artisti 
italiani vi e interpretata non 
come fuga deU'engagement, 
bensi come il solo valido tipo 
di impegno umano (e in senso 
lato anche civile). La dimensio-
ne della Natura come alternati-
va alia dimcnsione della Sto
ria. come una sorta di perma-
nente ribellione del momento 
esistenziale contro ogni tipo di 
speranza collettiva. 

c La vita finche riesce a man-
tenersi autentica e nascosta ri-
volta. lavoro e silenzio. Un li
bra caro a Morlotti dichiara: 
"ceux-la font avancer Vhistoire 
qui savent, au moment voulu, 
se revolter contre elle aussi" ^. 
scrive Francesco Arcangeli a 
conclusione del suo saggio su 
Morlotti. Ma l'atnbiguita della 
frase di Camus e tale da con-
sentire piu d'una interpretazio-
ne. Io non vedo come sia possi-
bile sostenerne, a proposito del-
l'opera di Morlotti, 1'interpreta-

zione piu altezzosa, si, ma in 
senso decadente e pessimistico. 

Vorrei fare il solo esempio 
del problema dello «spazio » 
nella pittura « naturalistica > 
di Morlotti. E' proprio questo. 
a mio avviso. il tema domi-
nante di quel lungo dialogo 
mentale con la terra , gli alberi. 
le gromme dei sottoboschi, i cui 
titoli richiamano una geografia 
e una flora particolarmente 
amate (la * dolcissima terra > 
tombarda di Monticello, Mondo-
nico. Imbersago. delle rive del-
I'Adda. i flori selvatici, le ca-
lendole. i girasoli, il granotur-
co, i carciofl, i «passion 
fruits ». eccetera) . 

Lungi dal muoversi sulla scia 
dell 'annullamento astrat to . sce-
nograflco o informale dello 
« spazio» Morlotti torna con 
ogni pennellata a riproporsi 
1'obbiettivo della sua concreta 
misurabilita rispetto all'oggetto 
che gliene da 1'occasione. Solo 
una lettura u n i l a t e r a l potrebbe 
far credere alia volonta di Mor
lotti di perdersi nel Lete della 
pittura materica e gestuale alia 
ricerca di programmatici oblii 
della realta e della storia. 

A me sembra che accada a 
un < paesaggio > di Morlotti 
esat tamente 1'inverso di quel 
che accade. ad esempio. a una 
« figura umana » di Dubuffet. 
Questa si intorbida al primo 
contatto dell'occhio come la su-
perficie d'uno stagno offesa da 
un corpo estraneo. quello si 
precisa, man mano che vai pos-
sedendolo nella sua logica figu
rat iva. in una indelebile imma-
gine plastica. articolata, deter-
minata. 

Cio significa che, per quanti 
tentativi si facciann di iscrive-
re la pittura di Morlotti in al t re 
anagrafi figurative e ideologi-
che, essa si conferma. attra-
verso gli anni, come una « pit
tura della real ta » nella quale 
1'incidenza della lunga, appas-
sionata frequentazione picassia-
na (ed e una lacuna di questa 
mostra la troppo fugace docu-
mentazione del Morlotti influen-
zato dalla « Pesca di Antibes » 
esposto alia Biennale del '48) e 
rimasta ben operante. 

Una teorizzazione dello svi
luppo ininterrotto dell'ispirazio-
ne naturale di Morlotti. dai pae
saggi del 1942 a quelli degli an
ni '60. senza tenere il debito 
conto del sostanziale mutamen-
to della sua concezione dello 
i spazio » in senso esattamente 
antinaturalistico. perche men-
tale e razinnale. non mi sembra 
aderente alia verita. 

I Antonello Trombadori L 

Un Convegno dei Lincei e una »Tavola rotonda» 
delNstituto per le Relazioni Internazionali 

«Kennedy Round» i 
i 

Stati Uniti e MEC i 
Le illusioni del ministro Pieraccini - L'enorme spreco di energie umane I 
e di risorse materiali che comporta la tendenza all'unificazione - Scien- • 
za e programmazione - La grave situazione della ricerca in Italia i 

A Roma negli stessi giorni in cui si e 
riunita l'asseinblea annuale della Confin-
dustria. si sono avuti il convegno dell'Ac-
cademia dei Lincei su «Scienza e pro
grammazione » nonche una Tavola Roton

da sui problem! del Kennedy Round, svol-
tasi per iniziativa dell'Istituto per le Rela
zioni Internazionali e con I'intervento del-
l'ambasciatore speciale di Johnson. Blum-
menthal. 

Nel convegno dell'Accademia dei Lincei 
cosi come nella Tavola Rotonda sul Kcti-
nedy Round, politici e scienziati, anche 
quando si sono differenziati o hanno addi
rittura polemizzato tra di loro, sempre han
no disL-usso come se si trovassero in un ae-
ropago dillurninati ri^oluton dei problemi 
dello sviluppo ecixiomico e della Integra-
zione internazionale. L'asprezza dei con-
flitti di classe e quella delle contraddi-
zioni intercapitahsticlie non sono entrate 
ne nelle sale di Palazzo Corsini ne in 
quelle di Palazzo Barberini. Come del re-
sto. stava accadendo anche all*EUR tra 
gli industriali. si afTrontavano le varie 
question! alia luce di categorie che veni-
vano presentate come «obiettive > o 
csclentifiche >; ma che in realta sono stru-
menti di conoscenza e di azione validi 
soltanto se si accetta un dato sistema eco-
nomico. quello capitalistico, e il punto di 
vista di una sola classe, quella borglicse. 

II realismo borghese veniva cio6 scam-
biato per la razionalita. E ad meappare 
in questo errore il ministro socialista Pie
raccini non e stato tra uli ultimi. L'uomo 
che ha dato il suo nome ad un piano 
quinquennale. sia pure «slittante». ha 
chiamato < sacrosanto > il processo d'in-
tegrazione economica che in verita e 
soltanto inevitabiie e, dopo aver direso 
la continuita della politica economica dei 
governi italiani dal dopoguerra ad oggi 
(rinnegando implicitamente tutte le batta-
glie ch'egli stesso aveva combattuto per 
oltre 15 anni contro quella politica). ha 
dichiarato al Globo: « Parlando del Ken
nedy Round ho rilevato la razionalita del 
diseyno. Infatti trattasi di un disegno "ra. 
zionale", nel senso che esso corrisponde 
al nuovo corso dei rapporti mondiali ca-
ratterizzato da un diverso volto e da un 
diverso concetto nazionalc. da una sorta di 
tendenza all'unitd, e dalla collaborazione 
internazionale ». 

Riorganizzazione 
« Questa spinta all'unitd — ha aggiunto 

il ministro — appare quasi una difesa 
biologica dopo Vultima catastrofe mondia-
le e in presenza di terrificanti tecniche 
belliche. Ma razionale soprattutto perche 
adeguata alia realta economica contempo-
ranea, dove la capacita di moltiplicazione 
della ricchezza, propria delle nuove tecni
che, richiede dimensioni ample, della or-
ganizzazione produttiva come dei merca-
ti. annulla distanze. impone su scala mon-
diale. socializzazione e divisione del la
voro *. 

« L'ltalia, proseguendo nella giusta scel
ta per una economia aperta effettuata nel 
dopoguerra, conferma oggi la sua volonta 
per operare al servizio del mantenimento 
della competitivita internazionale della no
stra economia. Dice, infatti. il testo del 
programma quinquennale dt sviluppo. pre-
senlalo dal governo al Parlamento. che la 
opzione formulata dalla politica economi
ca italiana gia sin dal primo dopoguerra 
resta pienamente valida. ed e considerata 

dal proqramma come irreverwhile ». 
Nla cosa e in realta il Kennedy Round'' 

hi quali iegami es^o ha con i proee-.M'. 
drammatiei di riorguni/zazumc delta no 
stra economia? Cosa rappiesenta. in que 
sto quadra, la programma/ione economica 
del governo e il iwsto che in essa occupa 
la ricerca scientifica? 

La risposta a queste domande non la 
troveremo ne dagli atti del convegno ac-
cademico ne dai resoconti della Tavola Ho. 
tonda; si potra, semmai. « ncavarla » de 
mistifleando discorsi e rela/ioni alia luce 
dei processi reah in atto. E diciamo su-
bito che tali processi, anche se reali. non 
sono razionali come pretende Pieraccini: 
al contrario. anche trascirando di valu-
tarne gli aspetti morali. non si puo non 
regi.itrare l'enorme spieco di energie um.i 
ne e di risoise materiali che la < Miita 
di tendenza all'unita ». e cioe la tenden/a 
airumfieazione internazionale tia econo
mic capitalistiche. sta compoitando Dal
la sovraproduzione d'aceiaio della CECA 
al nuovo boom della enugra/tone italiana. 
dalla Fagocitazione di tante azieude da 
paite di quelle piu potent! allaumento 
della disoccupazione, cosi come da altri 
decisivi fenomeni. si vede che il « regno 
della razionalita» non sta trionfando e 
che i lineamenti fondamentali del capita-
lismo rimangono immutati nel loio disor-
dine. nella loro irrazionalita. 

II Kennedy Round, ideato nel 1062 dal 
presiriente americano ucciso a Dallas. 
si ripropone come e noto il graduale ab-
battimento delle tariffe dotfanah con lo 
scopo d'increinentare uli scambi commer
cials: in questo processo il pnncipale. ma 
non esclusivo. interlocutore degli USA e 
il Mercato Comune Europeo. 

Gli Stati Uniti gia da anni hanno ar-
frontato i pioblemi di elevazione della 
produttivita media sociale con i conse-
guenti fenomeni di concentrazione che, 
elevando la composizione organica del ca
pitate. rendono necessario l'allargamento 
del mercato internazionale. Soltanto in 
questo modo e possibile infatti tentare di 
bilanciare la caduta del saggio medio di 
profitto. In Europa. di fnmte nl disegno 
americano. si sono delineate due -Urate 
gie contrastanti: la prima quella che per 
meslbo inteti'lerci Hiiameiemo golhsta. 
propugna una razionalizzazione basata 
sulla difesa del saggio medio di profitto 
neU'ambito delle attuali strutture capita
listiche europee e rivolta a stabilire nuo-
vi rapporti con gh USA. il campo sociali
sta e i paesi del Terzo Mondo: la secon-
da. che trova nella sinistra radicale e 
socialdemocratica europea i piu convinti 
sostenitori (da Wilson a Pieraccini). e in-
vece • favorevole all'accoglimento della 
spinta USA. In entrambe le risposte trova 
pero il massimo rilievo l'esigenza ci una 
programmazione economics che nella po
litica dei redditi abbia il suo pilastro fon-
damentale. 

I negoziati di Ginevra non hanno finora 
fatto molti passi in avanti sia per I'azio-
ne ostile della Francia sia per le esigen
ze. sollevate anche dagli altri paesi in re-
lazione all'agricoltura e alia sperequa/io-
ne tra certe barriere doganali europee e 
altre statunitensi (// Globo faceva rilevare 
pochi giorni fa che un gran nnmero dl 
tariffe americane sono del 40 per cento 
e oltre. mentre quelle del MEC raramen-
te su|x;rano il 30 per cento: dimezzarle. 
come chiedono con insistenza gli USA 
avreblK? percio la conseguenza di un vero 
e proprio anbattimento soltanto per quan
to riguarda !e barriere del Mercato Co
mune). Ma Johnson — come ha dichia
rato il suo ambasciatore speciale Blum-

menthal a Roma — ha fretta: il manda 
to. concessog'i dal Setiato per trattaie. 
scade nel 1%7 e i potenti monopoli ame 
ncani non aspetteranno piu a lungo per 
accapairarsi con altri metodi i mercati 
euioiKM. 

Di qui il realismo dei sostenitori del 
Kennedy Round e della piogrammaziouu 
economica ai tini della preservazione del 
sistema capitalistico. Che cosa c'entrauo 
dunque, la « razionalita » e la « difesa bio
logica T> di cui parla Pieraccini? 

Al convemio dell'Accademia del Lincei 
il pi or. Giuseppe Di Nardi ha detto che 
la piniirammi/ione « e il roordiHomt'iifo 
delle iniziatire c dei tempi della loro ese-
cuzwne per trarrp il inn«iiiin nsuHnto 
utile dalle ntorte nnptonate i« nnm pro 
ccsso di traslormazioiie. e una mmnfe<ta 
zionp dello tpinto delln sceiKti e s'i po 
ne. nell'o'dine *<>ciah' come completa 
menta del puitjrewo che lu sncu'ri iwr 
viette di rcalizza'e m n'trt campi » Si 
potrehhe a!<giungere che la scien/a. o me 
glio la ricerca scientilica. tiovano nella 
programmazione un indisponsahile suppor-
to. In realta questi dovrelibero essere l 
veri Iegami tra scien/a e programmazio
ne. sia in cam|K> nazionalc che in cam
po internazionale: allora si che assiste-
remmo al trionfo della razionalita nei 
rapporti sociali. Ma la programmazione 
di cui parlano il prof Di Nardi e il mi 
nistro Pieraccini e quella di un tentativo 
di controllo del ciclo capitalistico e non 
del suo supeiamcnto al!e ladici. 

Arretratezza 
La 

della 
sinccra denuncia dell'arretrate//a 
ricerca scientifica in Italia — vale 

a dire l'aspetto positivo del convegno del-
I'Accademia dei Lincei — se appare sem
pre utile, non puo. dunque. esseic consi
derata suHlciente II prof. Bentamino Se-
gre. vice-preside- .e dell'Accademia. ha gr.i-
s'amente rilevavo clie la « pmorammazio-
v » della riccica e viola utlrontata in lla 
tin solo di recente. in Innna alquantu 
lilandn e enn peidite di tempn inrrf-ciose. 
l.a tilunzione dunque potia dircnture di-
sperata se le autoritd non ricorreranno su-
bito ai ripari». 

II Piano Pieraccini prcvede una spesa 
per la ricerca scientifica pari alio 0.G per 
cento del reddito nazionalc (in altri paesi 
capitalistic! la spesa e del 2 per cento). 
Ma anche neU'ambito di questa ristiet-
tezza. si puo constatare la subordinazione 
della ricerca al capitalc: il Piano quin-
quennalc rinuncia a un deciso intervento 
dello Stato per lo sviluppo della ricerca 
in connessione all'esigenza di un rapido 
innalzamento del livello tecnologico del 
rindustna. Ci si limita ad un'azione di 
stimolo verso rindustria privata la quale 
pero. ha maggiore convenienza — almeno 
in un calcolo di breve periodo — ad acqm 
stare brevetti e licenze all'estero anziche 
impegnarsi in proprio nella costosissim.i 
attivita di ricerca. 

II pencolo che anche il nostra pae.se. 
come tanti altri nel mondo. venga a tio 
varsi diviso da una « barriera tecnologi 
c a» rispetto ai paesi piu avanzati. non 
sembra preoccupare molto il ministro Pie 
raccini dal momento clie. guardanJo !e 
cose con i rosei occhiali di Panglo^s. an
che in una catastrofe del gencre. egli po 
trebbe scorgere un «disegno razionale » 
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TEC NIC A 

Una mostra di modelli navali al Museo 
della Scienza e della Tecnica di Milano 

Costruire un galeone 
e come scrivere 

un libro di storia 
11 ModelUsmo Kavale. mo

stra al pubblico U suo rolto 
nei saloni al primo piano del 
Museo della Scienza e della 
Tecnica, a Milano. in una espo-
sizione ad esso Tiservata. Ami. 
potremmo dire, mostra < i suoi 
due volti». entramni assat in 
teressanti. perstno fascinosi. 
anche se totalmente different! 
tra loro 

Commciamo dal primo. e 
cioe iaspelto c c7a.«ico » del 
modelltsmo navale. come e sta 
to concepdo da decenni. forse 
da secoli. ma che ha avuto tona 
diffuswne ed un mtalwramento 
quahtattro dt noievole rilievo 
negli ultimi renl'anm. 

E' chiaro che cosa si intenda 
con il termine dt < modellismo 
navale» in questo senso: la 
costruzinne di modelli su scala, 
assolutamente fedeli e cample-
ti. delle imbarcazioni del pas 
sato. in particolare di quelle 
a remi ed a vela, costruite in 
un lungo arco di secoli. 

I modelli esposti, le cui d; 
mensiont vanno da una venttna 
di centimetn ad un metro at 
lunghezza, rappresenlano bat 
telli dell'antico Nilo, galere 
veneziane, goleom del seiccr.to, 
retort clipper di cenl'anm fa, 
imbarcazioni da pesca e da pic
colo cabotaggio, sciabecchi, 

sambuchi, bzagoz2t, via via fino 
alle grandi fregate del setle-
cento. con le loro file di can-
noni e gli elaborati ornamenti 
di legno scolpito c dorato. 

La preferenza dei costrutto-
ri, come ci spiega uno di loro, 
presente alia mostra in un gior
no di vacanza. e giustamente 
compiaciuto del successo della 
manifestazione, si concentra 
sulle imbarcazioni costruite 
qrosso modo tra il 1400 ed il 
IWO La cosa ha un motiro ben 
preciso: il vero modellista na 
rale di oggi non costruisce per 
realizzare un modellino gene-
rico di beWaspetto. da mostra-
re agli amici su un lucido sup 
porto o sotto una campana di 
retro: costruisce un modello 
per quanto possibile fedele in 
tutti t suoi elementi: dimensio
ni e forma dello scafo. albe-
raluia, attrezzatura, relatura, 
e persino nei minuti parUcolari. 
quali possono essere la polena 
di prua, la strultura dei boc-
caporlt, la posizione e la strut-
lura della ruata del timone, gli 
ornamenti del coronamento di 
poppa. Per realizzare modelli 
a tal punto fedelt, occorre ri-
fcrirsi a descrizioni e soprat
tutto disegni per quanto pos
sibile completi ed allend'tbilt. 
quali si ritrovano nei codici 

nntichi, a partire. pero. da un 
certo periodo storico. Ed e su 
questi documenti che i model-
listi d'oggi lavorano. II visita-
tore non particolarmente esper-
to. ammira la finezza delle 
realizzazioni, e vede materia 
lizzati tanti termini fascinosi 
di cui erano piene le site let-
ture di ragazzo: galeone. cara 
rella, galera. briqanlino. go-
letta. fregata... Ma dietro i 
modelli esposti non sta un sem 
plice passatempo. un hobby di 
bunn livello: I'hobby e dive 
nulo ormai studio tecnico sto 
rico delle costruzioni navali. 
condotto con serietd e preci-
sione, su documenti autentici. 
Ed i risultati ottenuti fanno 
degli attuali modellisti degli 
studiosi, che esprimono il ri-
sultato della loro opera anziche 
in pubblicazioni. libri e con 
ferenze. in modelli complela 
mente costrvilt. 

Quello che abbiarno chiamato 
il secondo « uofio » dell'attuale 
modellismo navale. ha tutt'al 
tro aspetlo: non presenta in 
fatti ricostruzioni fedelt di tm 
barcazioni del passato, bensi 
piccole imbarcazioni dolate di 
motore, e capaci di eseguire 
manovre ed evoluzioni, coman 
date via radio. In una delle 
sale, 4 stata alleslita una va-

sea quadrata. di quallro o cm 
que metrt di lato, profonda una 
trentina di centimetri, e. na-
turalmente, piena d'acqua. Nel 
Vacqua, per aggiunqere una 
pennellata di realismo. nuota 
una intera tribu di pesci rossi. 

I costruttori dei modelli ra 
dioguidati se ne stanno ai bor 
di della vasca. tenendo in mano 
il sistema di radioguida. delle 
dimensioni di un vocahnlnno. 
munito di una corta antenna 
e. naturalmente. di una serie 
di manopole e levette. Agendo 
su queste, essi imparUscono 
alia loro imbarcazione. git 
€ ordini» che essa esegue fe 
delmente: fermo marcia, avan 
(i marcia indielro. virata net 
due sensi. 

I radiocomandi realizzati. ed 
esposti anche separatamente 
enlro una vetrina, sono piccoli 
capolarori di elettromca, e la 
loro realizzazione enlro dimen
sioni cosi piccole e resa pos 
sibile dalla progressiva mtma 
lurizzazione dei tipici compo 
nenti elettronici. e cioe Iran 
sistor, resistenze. condensalori, 
bobine, ed in ultima analisi. 
anche pile. 

Questi costruttori di modelli 
radiocomandati. si spingono so 
vente oltre i limiti e essenzia-
It> di un radiocomando. Un 

modello di pescherecc.o. ad 
esempio. e munito di un dispo 
silivo. sempre telecomandato, 
che riproduce H rumore delle 
macchine di una vera imbai 
cazione. seppure con un'inten 
sita adeguata alle dimensioni 
del modello. Un altro costrut 
tore presenta una coppia di 
imbarcazioni; un imbarcazione 
piccolo, una specie di mnln 
scafo d'alto more, ed tin'imbar 
cazione appnaoio. piu qrande 
capace di prendere a bordo la 
piu piccolo e mcttcrla in mare. 
sempre in base ad ordini im
prest mediante dispositiro di 
radioguida Ambedue le imbar 
caziom possono compiere le 
consuete erotuzioni, ma ad un 
certo punto. la piu piccolo ac 
costa a poppa la maggiore. e 
viene presa da un soltile lac 
cio metallico che la sollera a 
bordo. E' naturalmente possi 
bile fare eseguire anche la 
manovra inversa, medimte il 
radiocomando. e cioe senza che 
nessuno tocchi le due imltarca 
zioni Con questo. il radinco 
mando risulta assai piii com 
plesso, come e assai piu com 
plesso il gioco dei motortni, dei 
piccoli argani, dei piccoli in-
terruttori installati a bordo del 
I'imbarcazione per poter ese
guire gli m ordini * ricevuli via 

radio. 
Anche questo aspetto del mo 

demo modellismo. trascende i 
limiti di un hobby. Richiede 
infatti sol'uie conoscenze di 
elellronica e notevoli capacita 
realizzatire ed impegna i pro-
qetttsti costruttori in un lavoro 
camplessa. non solo sulla radio 
qmda. ma anche dei servomec-
camsmt eleltromeccanift che 
oqiscono sulle cliche, i limont. 
gli arpam dt bordo Esperienze 
rasj eorr.plesse su questo ter 
reno. che sta tra Velellromca 
e I'aulomaziom. possono esse 
re sempre utilizzate per le piu 
diverse realizzazioni di pratico 
uso net campi piu rari. 

Sempre nei saloni del Museo. 
e sempre nella cornice del mit 
dellismo navale. sono presenti 
altri elementi. forse di minor 
rilievo. ma che non possono 
essere trascurati Nelle retrl 
ne che corrono lungo una delle 
pareti, sono esposti i piccoli 
scafi denominatt racers- scafi 
Jusiformi. munili dt due qalleg 
gianti in posizione anteriorc. 
e di un'elica fatta motore da 
un minuscolo motore a scop 
pio monocilindrico a due tem
pi. Tali imbarcazioni non fanno 
alcun riferimento a scafi real-
mente esislenli: sono semplice-
mente destinate a spostarsi en-

tro rasche. ad una velocitd 
piii elevata possibile L'elemen 
io essenziale. qumdi. e il mo
tore, e l'aspetto * modelli.stico » 
si sposta su questo terreno, # 
cioe la realizzazione di molon 
con cilmdrate che scendono a 
pochi decimi di eentimetro 
cubo. ma che qirano alio per-
fezwne. a regimi di parerchir 
m:qha;a di airi. ^viluppando 
una poienza di una piccolo fra 
zinjip di UP. ma con tultn re 
qnlnnia II modellismo dun 
que. si sriluppn qui nella co
struzinne di micromotori a 
scoppio. la cui elficienza r»rn«» 
ralnlala e comparata installan 
dob a bordo di piccoli scafi 
spcciali. appunta i racers. 
con i quali si effcltuano qire 
di relocita 

1 modelli radionuidati posxo 
no fnnzianare solnmente se il 
complesso della radioquida rie 
ne dehitamenle manorrato. it 
che richiede In presenza del 
costruttore Ma anche la pre 
senza dei costruttori dei modelli 
storici e egnalmente inleres 
sante; e possibile farsi cosi 
spiegare la « storia » dell'im 
barcazionc, farsi illustmre le 
ricerchc compiute sulle diverse 
fonti, ed infinc il risultato 

Paolo Satsi 
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