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I I CENTRISTORICI POSSONO AVERE UNFUTURO 

IL CASO 

DI URBINO 
Una citta che non vuole soltanto « so-
pravvivere» - II Piano Regolatore 
La funzione dell'Universita - Per 
ogni urbinafe uno studente e mezzo 

Un libro come questo, pub
blicato a cura rii Livio Sichi-
rollo per conto del enmune di 
Urbino c del gruppo di Diffe-
renzp potrebbe appanre « bti-
rocratico », giiicchc si tratta di 
una raccolta di scntti, testi-
monian/e e delibera/ioni di 
organismi ufTiciali. L'unpres-
sicNie d ie si ricava a prima 
vista, scorrendo I'indice e la 
presentazione del volume, 6 in-
vece del tutto errata. 11 futuro 
dei centri storici e il piano 
refjolatnre (jenerale di Urbino 
non e infatti un semplice soni-
in.irio. ma una vera e pro
pria storia di Litti e vicen-
de che non solo mettono in vi
va luce i gr.ivi problemi di 
una « citta tinica » come Ur
bino, ma illustraiio anclie espe 
iien/e ed insegnamenti v.ilidi 
per la generalita delle situa-
zioni di que.sto tipo. 

Crediamo in sostan/.a, di po 
ter affermare che se mai i 
documenti hanno avuto un si-
gnificato culturale. questo e 
proprio il caso del sobrio ed 
elegante fascicolo pubblicato 
dall'editore Argalia. Gia il fat-
to che i problemi di questa 
splendida citta. d ie minaccia 
di rovinare su se stessa IKT 
troppo lunga incuria e per 
I'usura del tempo, vengano 
qui illustrati da studiosi e 
ginrnalisti di varie lenden/.c, 
sotto angoli visuali diversi m i 
con univoco impegno e iden-
tica passione: gia questa sin-
golarita del volume che I'am-
ministrazione popolare e Dif-
ferenze ci presentano sulla 
condizione di una citta anti-
ca che non vuole soltanto so-
pravvivere alia sua gloria, ma 
essere vitale e attiva nelle 
nuove dimension! della nostra 
societa. costituisce una garan-
zia che l'opera 6 ricca di con-
tenuti e di significati. 

Ma ancora piti valido 5 il 
fatto che i problemi della sal 
vezza di Urbino — con tutto 
quello che la citta rappresen-
ta nella storia. nell'arte e nel
la cultura italiana ed europea 
— siano proiettati in quelli 
piu ampi e generali della con-
scrvazione e della «attualiz-
zazione » dei centri storici co
me comunita viventi e attive, 
dotate di una propria autono-
mia e capaci di esercitare an
cora oggi, nelle mutate condi-
zioni economiche e sociali del 
Paese. una loro autentica fun
zione. 

II < caso > di Urbino. del re-
sto, appare sotto questo aspat-
to assolutamente esemplate. 
Urbino non e sol a men te la pa-
tria di RafTaello cd una gran-
dc. mirabile testimonianza del 
Rinascimento. ma una citta 
che ha saputo rinnovare le sue 
tradi7i'oni e reinserirsi con vi-
vacita nella societa e nella ci-
vilta di oggi. superando an-
che il suo isolamento geogra-
fico c affrontando enn risolu-
tczza i problemi delle sue 
strutturc. 

L'agricoltura, gia di per se 
gracile. non rappresenta piu 
la base economica di questa 
piccola comunita. e il turismo 
che crcsce. anche se e anco
ra un turismo selezionato, e 
I'Universita sta tornando ai fa
sti deirantico Studio urbinate. 
II merito essenziale di quei 
nostri compagni di estrazione 
operaia e contadina che oredi 
tarono dalla storia — e non 
sembri una parola « grossa > 
— dal fascismo e dalla gucrra 
una citta morta c in declino ( 
pcrfino nolla sua ossatura ; 
fisica c quello di aver ca- j 
pito. appunto. che li turi j 
smo e la scuola rappresenta ; 
vano due dei perm sui quali I 
si potevano costituire le fon \ 
damenta per fermare il deca-
dimento urbano e riprendere 
la strada dell 'awenire. Meri

to degli amministratori urbina-
ti e quello di aver saputo e 
voluto intrecciare con I'Uni
versita un dialogo fitto e con-
tinuo che si e trasformato ben 
presto in appassionata colla 
borazione. Mento del Senato 
Accademico di Urbino c quel 
lo di aver capito che il mo 
vimento democratico era ed e 
il piu valido e autore\ole in 
terlocutore. 

II fatto stesso che il Senato j 
della Repubblica. dopo anni 
di sorda irdifferenza go.erna 
tiva, abbia approvato la k g 
ge speciale per il nsananien-
to della citta presentata dal 
compagno Tomasucci e dal dc 
Venturi d un successo di que
sta proficua e incessant? c<M-
laborazione ed e una p.-ernes-
sa che apre le porte a ruiove 
speranze. II fatto che il Pia
no regolatore di Urbino f.rma 
to dall'architetto (Iiancail-. I)c 
Carlo sia stato concep'to come 
strumento per salvare la citta 
dallo sfacelo e per integrarla. 

polari non hanno lavoratn sol
tanto per una mera conserva-
710110 ma per una ristruttura-
zione 

Tutto que.sto risulta ?viden 
le dal libro che Difference e 
Coinune hanno pubblicato e 
dimostra che su Urbino. come 
sugli altri Centri storici. e fi-
nalmente iniziato un discorso 
nuovo. un discorso che ha 
abbandnnatn la dimensione pu-
ramente archeologica entro la 
quale il problema e stato per 
troppi anni dibnttuto. per af-
frontare con sicurez/a i pro
blemi del domani e le que-
stioni della programmazione 
economica e territonale di ciii 
la salvagiiardta delle antiche 
citta e una componente pecu-
Iiare. 

< L'Umver.sita — ha detto 
il ret tore Carlo Ho — conta 
oggi 8 mila studenti. e in qu.il-
che modo la citta vera. Qui 
come in nessun altro luogo del 
mondo la popolazione studente-
sca supera quella degli ahitan-
ti. A ogni urbinate corrispon-
de uno studente e mezzo. SI 
tratta quindi di sviluppare e 
di accrescere questa surgente 
di vita, questa straordinarid 
occasione di sangue nuovo. po-
tenziandn le istituzioni che esi-
stono da secoli e creandone al-
tre. E' quasi un simlj )!o che 
vale oltre la storia di una mi
rabile citta. e un simlnln che 
serve per tutto il nostro Paese 
Questa collaborazione sponta
nea fra una citta monumenta-
le e una popolazione di gio-
vani lascia intendere in che 
modo si deve pensare alia 
cultura. La cultura ambienta-
ta in citta come Urbino e ve-
ramente il segno della conti-
nuita e di una speranza che 
possa vincere lo spettro della 
morte *. 

Sirio Sebastianelli 

Alia vigilia del Festival di Sanremo 

Lindustria della canzone 

e nata gia vecchia 
i 

La macchina del successo di- . . ^. 
scografico non sa creare pro- *H:?^ ? ̂  
dotti veramente moderni - I 
continui compromessi tra il 
genere melodico fradizionale 
e le nuove esperienze europee 
e USA - I <c grandi»stranieri 

Via del Teatro 

Fra qualche giorno, il Fe
stival della canzone di San
remo compira diciott'anni. Di-
ventera maggiorenne. Diciotto 
anni: a dir poco una genera-
zione: cioe, quando Nilla Piz-
zi vinceva, come era stato 
accordato e con il pieno con-
senso di tutti R\\ « addetti ai 
lavori », il primo Festival con 
la patetica-romantica Grazte 
del fior. i primi futuri « con-
sumaton» dei Beatles e dei 
Rolling Stones cominciavano 
appena ad arnvare nelle cul-
le. cullati, niagan. da qualche 
« chitarra romana ». ignari di 
dover nscoprire, diciott'anni 
piii avanti, la secolare chitar
ra indiana. attraverso Ravi 
Shankar. i Byrds e i Beatles. 

Ma, piii che mag«iorenne, 
il Festival della canzone ualia-
na sembra un bambino invec-
chiato o, e lo stesso, un vec-
cio un po" bambinesco. Ha 
perso l'entusiasmo del primo 
anno e quel sapore di casa-
lingo, di fatto in casa, ma 
non e diventato maturo non 
riesce piii a illudersi di sem-
brare una cosa seria Nato for-
se come un'idea fra le tante 
di proporre al pubblico della 
radio uno spettacolo (e gia 
allora uno spettpcolo. alia ra
dio — la TV non e'era anco
ra — lo si faceva sempre con 
le canzoni!) a un certo pun-
to si e trovato ad essere qual-
cosa che rendeva moltissimo, 
a chi lo organizzava, a chi 
vi portava la prooria merce. 

0«g ' . se certo non si pu6 
dire * che abbia perso tutto 
il SMO interesse, il suo, dicia-
mo cosl, «fascino». non si 
pub neppure continuare a cre
dere che quest 'appuntamento 
annuc.e fra alcuni milioni di 
italiani e ventiquattro canzo
ni e quarantotto cantanti si 
svolga ' sotto l'insegna della 

Si sta costruendo la prima centrale atomica a Jaslovske Bohunice 

Cecoslovacchia: l'uranio 
soppiantera il carbone? 

L'insuff icienza delle fonti energetiche tradizionali rispetto alle esigenze del 
paese — Visita agli impianti di «A 1» — Tra breve sorgera anche «A 2» 

.I\S1.()\SKK BOHLMCE 
li>:ovjcchi?). gennaio 

| Sc cercate di nntracciare Ja-
j v/oi -ke Bofiumce sulla carta del-
j la Slovacchta probabilmente non 

troratc nienie. A'OJ I'abbuxmo 
ragatunla dopo una nolle di 
Ireno mentre tnjurtaca una bu-
fera di neve (da Praoa a Bra
tislava) e peri in pullmann per 
una settanlina di chttometri. E* 
in tenia una landa desolate, di-
menlxcala proprio dagh uomini 
che ora I hanno scoperta per co-
strutm la A I, aoi la prima 
centrale atomica della Ceco-
<lovacchui 

In queste scttimane si lavora 
a nt mo sostenuto per poter n-
spettare li piano che prvv-ede 
Yentrata in funzione per li 1%S 
e in attivita produttna Vanno 
prossimo. 1 costrultort di Que
sta A-l sono dei veri pionieri 

. . . „ . . che lavorano in mezzo al fango. 
con i suoi caratten nelU vita so„oposU a(i ura duphce lolta: 

moderna dimostra che 1 »rba- I confro il tempo (dellordoaio) 
• u t a e gli amministratori po- ' e contro quello meteorologico 

che da queste parti e veramen
te tnclementc. Costruiscono la 
centrale atomica lavorando nel 
fanao e nel fango siamo entrali 
anche not (con stivalom e ca-
«ro) per poter v'isitare i vari 
capannoni che costitmranno d 
grande complesso. 

Abbiamo cosi trascorss un gior-
no a Jaslovske Bohunice, abbia
mo cisto come larorano, abbia
mo parlato con i tecnici e con alt 
operai. Ci siamo insomma fatti 
un'idea del perche questa cen
trale atomica vieve costruita e 
coui ci 5i npromette di ottenere 
con la A 1. La centrale sard un 
prololipo e funzionera ad uramo 
naturale di cm e ncca la Ceco 
sloracchia Da quanto abbiamo 
appreso si inlenderebbe pot co-
struire delle altre centrali per 
venderle aU'estero e richieste 
in questo senso sarebbero gid 
state avanzate da alcuni Paesi 
del COMECO.V. 

L'ing. Homola. direttore della 
sezione atomica del ministero 

per le fonti energetiche che ci 
accompagnava ci ho fornito le 
cif'e che hanno indotto la Ce-
coslovocchta a costnnre la cen
trale. L'economia cecoslovocca 
ha avuto bisogno Fanno scorso 
di 40 miliardi e mezzo di fctcft; 
questo bisogno saliva nel 1970 
a 49 mihardi di kwh. Le fonti 
energetiche tradizionali non sono 
in grado di soddvtfare queste 
esigenze. tant'e JXTO che recen-
temente e stato preso la drasti-
ca deevnone di chiudere 48 mi-
mere di carbone improduttive 
entro il 1970. tXallro canto an
che le centrali elettnche non 
rendono a suf I icienza perche 
lunztonano a hamte che ha un 
basso potere calonfico. 

Si e cosi deciso di rovesaare 
I equilibrw nel campo del siste-
mo energetico abbandonando U 
carbone che Jinora aveva d pre-
dommio e puntando le maggiori 
carte sulle nsorse atomiche 
sfruttondo l'uranio natural*. Si 

e passati al sistema aiomico 
dopo che nel I960 si e conclu.-o 
I'elettnftcazione dei piu p:ccoli 
tillaggi; oggi solamente Yuno 
e mezzo per cento della popo
lazione non ha la luce eleltnca 
in casa. 

La prima centrale atomica 
aura una potenza di 150 mega-
xcotl. Successivamente sard co-
stndta una seconda con una po
tenza doppia e quindi una terza. 
la quale and finalmente una 
produzione piu economica di 
quelle termali. La Al viene co 
strvita con la coHahorazione del-
I URSS mentre per la A-2 lo col-
laborazione <ard Umilata. 

La A 1 sorge su uno spiazzc 
dt 34 ellari. al centro di una 
distesa che si perde a vxsta 
docchto. Ci sono pochi abitanli. 
molta acqua e quello che e piu 
importante e che l'uranio si tro-
va sul posto. Vintero complesso 
costerd 4 miliardi di corone. cir
ca 900 miliardi rfi lire. La co-
struzione del reattore m degli 

nltri inpianU e stata affidola 
alia Skoda di Pilsen che alio 
scopo ha fatto sorgere qui a 
Ja>lnvske Bohunice una enorme 
officina nella quale si lavorano 
i pezzi per tl grandioso impianto. 

Abbiamo risto al lavoro alcu-
nc decine d\ specialist! della 
Skoda (m tutto larorano circa 
300 operai e tecnici). Statano 
montando il reattore. anello su 
anello. Ogni anello del diametro 
di cinque metri e alto due me-
tr\ viene saldato agli altri due 
con un nuovo siitema cecoslo-
racco appena brevellato. 11 tut
to diviene poi un pezzo nmco 
completamente omogeneo 11 co 
perchio del reattore e « a ca 
sco > e il funztonamento sard 
controlloto con un su^lema TV 
a circuito chiuso. 

L'acciaio per la centrale arri 
va da Kosice ed anche la se 
conda centrale atomica sorgerd 
in Slovacchia, 

Silvano Goruppi 

stessa passione e passionalita. 
Sotto tale punto di vista, 

e sintomatico che quest'anno 
giornali e nviste abbiano cer-
cato di sfruttare il Festival 
sotto il profilo delle memorie, 
mibastendo discorsi retrospet-
tivi: ci6 non lo si deve solo 
al fatto che diciott'anni. or-
mai, fanno materia e occasio
ne di storia, ma anche a quel
lo d ie il passato offre piii 
del presente. 

Non si scopre. per canta, 
nulla di nuovo. approdando 
alia conclusione che. grazie 
ai canali di comunira/.ione di 
cm gode, il Festival di San
remo e essenzialmente un 
• lampolino di lancio, una mac-
china per fare di un disco 
un successo. Ma vorremmo 
dire che, oltre a questo, San
remo ormai non e piii altro. 

La sua maturita. la sua evo-
luzione l'ha compiuta non sul 
piano del fenomeno di costu
me. ma su quello, appunto, 
di macchina del successo. II 
Festival ha seguito e inciso 
suil'evoluzione dell ' industna 
nnzonettistina. AH'origine, 
era un fatto editonale, che 
mteressava i dischi solo in 
•ri'sura secondana e conse-
guenziale. Se it cliente. en-
Tnnc'o in un negozio di di-
srhi. non trovava il disco del
la canzone sanremese inciso 
dalla Pizzi, acquistava quello 
di Corrado Lojacono, oppure 
qi'ello, si fa per dire, di Na-
ta'.ino Otto. Successivamente, 
la manifestazione e passata 
suite il controllo de r disco-
gra.Mei, come lo e oggf? 

Nella fase a meta tra quel
la ancora editoriale e quella 
definitivamente discografica, 
il Festival ha avuto i suoi mo
ment! relativamente epici, 
quelli In cui la cronaca de
gli inviati era assicurata in 
partenza dalle dichiarazioni 
hattagliere e « definitive » di 
Claudio Villa o dal gatti che 
i sostenltori di Nunzio Filo-
gamo, defenestrato dal suo 
ittolo di presentatore da Ar
mando Pizzo, nel '55, cosi co
me nel '68, Mike Bongiorno 
e stato defenestrati da Pippo 
Baudo, minacciarono di im-
mettere dentro al Casinb 

E* l'epoca degli « scandal! », 
resi sempre piii acri dal ca-
rattere reazJonario del Festi
val che, a meta degli anni 
cinquanta e fino al l 'awento 
di Modugno, cerca di parare 
l'offensiva della nuova canzo
ne ritmica americana, tanto 
e vero che Aprite le finest re 
e Corde della rata chitarra, 
Villa, Torrielli e Consolini ven-
gono contrapposti dagli edi-
ton italiani e dalla RAI ai 
Platters e Frankie Laine. 

Quello che s'apre a giornt, 
come quelli, ormai, di alcu
ni anni a questa parte, non 
e piii un Festival dove la fi-
gura dominante e determinan-
te e il cantante, con Ia sua 
umanita concreta, da una par
te, e le sue risibili bizze e 
i suoi assurdi ed esagerati 
capricci divistici dall'altra. 

I! Festival \-ede impegnate 
le forze. senza sorrisi di bon-
ta o di perversione, della mac
china mdi|5triale. E" un Fe
stival in ctn agiscono interessi 
ben precisi. ai quail interes
si, orm?.i. i cantanti, come, pri
ma di loro, le canzoni, sono 
asserviti. 

Sono nmasti l semiscanda-
li, sono rimaste le polemiche: 
non solo perche radicate al-
1'idea stessa di festival, ma 
perche l'mdustria discografi
ca, soprattutto quella italiana. 
non si e evoluta parimenti 
alia sua espansione economi
ca e di mercato. Questo fa 
si che si venfichino le grot-
tesche e anacronistiche «pa-
stette » e manovre di corridoio 
pretestivaliere Del resto. I'esi-
stenza di alcuni personaggi di 
impresari e di organizzaton 
e dovuta solo a questa arre-
tratezza a livello artigianale 
del campo industriale disco-
grafico. 

Ma questo spiega, nello stes
so tempo, perche, oggi. lo 
spettatore e, piii in generate, 
il pubbheo che segue le vi-
cende sanremesi. non creda 
piu a quanto awiene se non 
per una sptnta ormai mecca-
nica 

I compromessi. poi. stanca-
no. E Sanremo e da quasi di
ciotto anni un compromesso. 
Soprattutto del gusto del pub
blico Non a caso. le mighon 
canzoni *oro raramente quel
le del Festival e non a caso 
le canzoni del Festival han
no quasi sempre quello stes
so sapore retorico e di pre-
fabbricato. 

Da quando. poi, tl mercato 
discografico e diventato per 
buona parte quello dei giova-
ni e dei gloranissmit, Sanre
mo ha portato all<\ v.ttoria 
Claud:o Villa o Dom-n!co Mo 
dugno! Perche il Fesuv-.l no:'. 
ha osato conquistarsi un n.:o-
vo pubblico ed e v a a : o a 
vanfi conservandost qupl!.-) Si 
euro, di len. dell 'a'tro isri. 
Quello ancora del )"*M per 
intendersi E fra qunrti rrf» 
devano o amarano Nilla P.z-
zi e Giorgio Conso'ini e i 
cul tori dei Beatles e di Are
tha Franklin e'e un abisso 

di gusto. Sanremo riuscl, quan
do nacque, a dare un carat-

tere di ufficialita alle canzoni, 
portando davanti agli appa-
recchi radio non solo i ragaz-
zi che, a queU'epoca, veniva-
no accusati di distrazione dai 
genitori quando ascoltavano 
i dischi con gli amici, ma 
i genitori di quegli stessl ra-
gazzi. E le canzoni che 1 ra-
gazzi ascoltavano, anche di 
nascosto dei genitori, emtio 
le stesse o improntate alio 
stesso gusto dei genitori So 
lo qualche anno piu tardi lo 
avvento della can/one mini 
ca americana ha dato ai gio 
vani una inusica di svago fli-
versa e in contrappnsizione a 
quella che avevano ereditato 
dai « grandi » 

Sanremo. d ie reagl all'in 
vasione d'oltre oceano calcan-
do ancor piii l'accento sul 
l'artiiiciosa «canzone all'ita-
hana », ignoro, dapprima. an
che i cantautori italiani, poi, 
guardingamente, accetto Pao-
li ma gli chiese d'indossare 
lo smoking e cerc6 di dare 
una cornice orchestrale «or-
lodossa» alle canzoni della 
« nouvelle vague» dei primi 
anni sessanta E. naturalnien-
Ic. vinceva sempre Villa. 

L'anno scorso, con grosso 
ntardo, Sanremo tento Tope-
razione di assimilazione dei 
«bea t» con la famigerata 
« linea verde »: fu la fine del
la « linea verde » e il naufra-
gio di Sanremo. Quest'anno, 
il compromesso non e tanto 
fra le tendenze e I gusti, quan
to stiategico* si ^ puntato sul 
prestigio di alcuni grossi no
un inferp"i(>nali come Arm 
strong. Wilson Pickett. Lio
nel Hjimi.ton K si lit il m<>s 
so vospettn che si tratti di 
un'ennesiiiui artificio per 
giustificaie queU'intilicio die 
c il Festival ste.ssn. un'islilu 
zione cho non ha parallel], 
pet lo meno di ugual call 
t)ro, o di itgual valnre conipe 
titivo, iiegli altil paesi, specie 
m quelli. come l'Inghilterra. 
gli Stati Uniti, la Francia, do
ve la canzone ha una sua on-
ginalita e dignita, un suo rap-
porto non solo biocamente 
merceologico con chi la con 
suma. dove, insomma la can 
zone non 5 una cosa tanto 
aitificiosa come lo e in Ituha. 

Daniele lonio 

Mostre d'arte a Roma 

I ragazzi fioriti 
di Bruno Donzelli 

Bruno Donzelli: • I ragazzi fiorili », 1967 

Non e'e d'ibbio che Bruno 
Donzelli M,I (lutdto di vero gu 
sto IH-I suo lasciarsi andare a 
un ritmo festoso e e-iiherante. 
hbero c iliramato — cixne sen 
ve nolla prc-entazionc del i 
mostra al « Gira«o!e > (via Mar-
Cutta, 62 a) Luc ano Caramel 
dopo aver sottolincato la conti-
nua t contaminazione > di fonti 
plastichc (sono c.tati Alan Da
vie. Saul. Allen Jones. Vacchi. 
Bertholo. Fahlstrom. Adami c 
Pet^r Phillips ) in chiavc di 
racconto fumettistico ivy\i. Io 
non insi^terei pero. m t i e il pre
sentatore. <ul caratierc tip ca-
monte napoletano del ntrr.o p a 
•̂ tico del Covane p tto-e do! 
quale =i d.co che dipana snlle 
sue va.-te tele r tin racconto 
che vive in fun/nine dello «trs-o 
raccontare piu che di un qual 
cosa da dire* 

E* bana'.e dire che il pit'ore 
e tip.camcnte napo!etano < per 
la inststente e=trover-ione ». per 
la < vivace fanta=io*ita » per il 
€ continuo proliferare delle im-
magini >; e sono luo^hi eomuni 
i] «lieto disord:w; dcl're fe-te 
popolan » e il « eh as-o*o formi 
colare della folia dei " bassi " >. 
In venta q-.ie^to dotatissimo 
Donzelli c soltanto in eclettco 
por> con un'invenzione arbore-
•-cente che fa « fior.re » e * n-
dorc » il colore, ma non ancora 
un pittore popolare: e < pop » 
non tfolk». E' un c aso » -en-i 
b.le che reg «tra ij mo\ jnxnto 
della vita attraverso il n-^vro-
tico mtitare del gusto. Credo 
pero che Donzelli non pariereb-
be mai. come pittore e mtel-
lettuale. del chiassoso formico-
Iare della folia dei bas«i: par-
lerebbe di popolo e. perche no?. 
di proletan napoletam. Insom-
ma per ora il popo!o non e'entra. 
anche se la capadta d'immer-
sione nella vi:a che il pittore 
nvela puo fargli incontrare il 
popolo. il mondo proietaro 
Sgomhrare il terreno d: luceh: 
comuni e di equivoci non vuo! 
dire smmuire il valore e le pos-
sihilita del p:ttore. Donzelli ha 
una fantasia esuberante ma mi 
sembra dibattersi negli impacci 
di tutta una corrente neofigura-
tiva che esita su cosa dire. 
Io non posso insegnare nulla al 
Donzelli: <oltanto Ia sua espe-
rienza della \ i ta pu6 risolvere 

i MIOI problemi di atti^ta. 
Intanto re-,tnncerei le font. 

p'a-ti^he dei Don/tlli a Allen 
.lone-. Saul. Phillips. De! Pe/ 
7ii forse. p<T mno\ern!i -ina 
oh e/ione: tn;ii fa s,»rev.o delid 
sua fantasia in qu;.(Iri che per 
un ver=o il sen-o deli umoriMiio 
tancittirale affolla e p r I'al-
tro vrr-o il gu-to delle struttu 
r«- primane (iovrebbe sfo'.tire 
Ne nsultano q iadn vivacissimi 
sul piano -.[Krimcn'ale ma ple-
tonci sUj p ano decorativo o 
ambipui nell'immag.ro che pur-
q'ja!cu<.i ironican>cnte vuo! co-
mtin.carf: M \ed,ino quadu co 
me t D.iil.t -IK. eta del benes-
>ere > c » I rdpaz/i fioriti > 

Con tutta la * mpatia che la 
•crieta del lavoro S'.T o di un 
p ttore merita io qui debbo la 
-c;are il pittore .ii «uo dilemma: 
formaiizzare ultenor-rente il *jo 
eckttico morr.rnto ncK>fizjrativo 
o eon tutta I esperienza accu 
mjlata. rxjntare al co*a dire. 
all'csscnziale dei nostn giomi. 
Certo il .suo talento c g:o:oso e 
costruttivo (e fatto forse. per 
ce'ebrare qualcuno e qualcosa) 
ma :o =ono del parer? che una 
pur neces=ana p ttura dj con:e-
'taz.one non csatinsca le po*-
>:b,Iita realist che della p.ttura 
con:e.TrK«-anoa l"n<> do. p;u 
pro--; eq;i:\oci rk-i no-tn p.or-
ni I w a pa~are ic-p^r /n/a 
poi nord arrer.cana tacenio «M'. 
la societa capitah-ta e rrerceo-
!og ca nord arrer.cana e julIa 
-ua e-pansione imperialistic* 
attua'e 

Tanti guai plastici na*conoriaI-
restrarre gli sti;0mi pop ma-
gari respinaendo lirwezrazione 
.nel « modo di vita amencano » 
e nella soc.eta del benes«ere. 
nonche dal vo!er fare opera di 
contestazione con quegli «tcs«i 
stilemi Mi s>?mbra che non po 
chi c pastiche* necfis irativi na 
scono cosi. 

E mi permetto d: agrfmn^ere 
che si puo costruire p.ttor ca 
mente dando forma a quel par-
tieolare mondo che e 1 mondo 
di un processo nvoluzionano m 
corso. Credo che la scelta che 
ciascuno fa nel suo intimo. coma 
artista crcatore. fra rivoluzic 
c potere resti fondamental*. 

Dario Micacchi 
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