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Book reviews

Cultural Heritage: Innovative Techniques for the Conservation Project
Rosa Anna Genovese (edited by)
Giannini Editore, Napoli 2016

Other Considerations on Cultural Heritage and Urban Landscape  
(Napoli, 16 June 2016) 
by Diane ARCHIBALD*

The publication “Cultural Heritage: Innovative Techniques for the Conservation Proj-
ect” (Patrimonio culturale tecniche innovative per il progetto di conservazione), 2016, 
curated and edited by Professor Rosa Anna Genovese is both ground breaking and time-
ly. It is the fourth publication in a series by Professor Genovese dedicated to methodol-
ogies and tools for conservation and restoration. All four publications share a common 
goal in their progressive and interdisciplinary approach to the Conservation Project. 
A significant component of the four publications is the premise that the Conservation 

Project is a ‘process’ of gathering information, and that the process of conservation and 
restoration followed is of importance to the outcome. This volume continues to build on 
the argument of an earlier publication in the series, Il cantiere della conoscenza. Met-
odologie e strumenti per la conservazione ed il restauro, 2008. “The Construction Site 
of Knowledge”, a remarkable title in itself, is based on a progressive approach to con-
servation and restoration, as a process, a ‘percorso’, to building one’s knowledge base 
first about the site before embarking on the conservation process. Professor Genovese 
advocates an interdisciplinary process that is all inclusive of multiple disciplines and 
multiple cultures. The title “The Construction Site of Knowledge”,  is reminiscent of the 
French author Foucault’s Archaeology of Knowledge.1 The subsequent publications in 
this series that of  Dalla conoscenza al progetto. Metodologie e strumenti per la con-
servazione ed il restauro, 2011, and the publication Conoscere, Conservare, Valoriz-
zare, 2013, continue this theme based on the process of building an in-depth, inclusive 
knowledge base first, as part of the Conservation Project.
This brings us to the fourth and most recent publication of  Cultural Heritage: Innova-

tive Techniques for the Conservation Project. The objectives of this publication, which 
are of considerable importance to conservation and restoration in the areas of architec-
ture, archaeology, and environmental heritage, focus on four key points:

* University of British Columbia, Canada
ICOMOS Expert Member, International 
Scientific Committee ‘TheoPhilos’
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1. to develop an interdisciplinary collaboration; 
2. an in-depth analysis of the various phases of  “conoscenza”, knowledge, 
to the finished project of the conservation of architecture, archaeology, environ-
ment, and landscape project;
3. with the assistance of innovative methodologies, instruments, tools, and tech-
niques;
4. in order to encourage and promote best practice for the documentation, direc-
tion, and management of the project.

One of the main themes of this publication is the importance of interdisciplinary ap-
proaches, collaboration, and dialogue. Key to Professor Genovese’s argument is that the 
more interdisciplinary we are in our approach to the Conservation Project, the more we 
broaden our knowledge base about a site. The benefits of a more interdisciplinary ap-
proach translates into inclusivity of multiple disciplines, inclusivity of multiple cultures 
in expanding the ‘building site’, “the cantiere” of our knowledge bases.2 

Also key, to this argument of interdisciplinarity, collaboration, and dialogue is the con-
tinual renewal of theoretic and methodological tools and operational practices as part of 
the ongoing conservation and restoration process.3

This volume is divided into sections on: methodological approaches; cultural heri-
tage and urban landscape; and innovative techniques for conservation, restoration, and 
monitoring.  Given the relevance to my current research, my review here 
focuses more specifically on the section: Cultural Heritage and Urban 
Landscape. Key questions that dominate this discussion: Are our cities 
becoming more habitable or more inhabitable? Are our cities holistic 
places to live in or are they becoming more fragmented and alienating? 
Is the emphasis on the “smart city” integrating and fostering human ex-
change or is the technologically centred city isolating us from one an-
other as we navigate through city spaces continually plugged into our 
headphones and electronic devices? These questions, which are relevant 
to the ‘livability’ of our current modern cities are also relevant to the con-
servation and restoration of what UNESCO refers to as the Historic Ur-
ban Landscape (HUL).4 

Luigi Fusco Girard in his essay “La conoscenza per realizzare una citta 
desiderabile: verso un nuovo paradigma urbano” speaks of the ‘ideal city’ 
inspired by the humanistic revolution with more and more emphasis on 
the “smart city”.  However, as Renaissance humanist philosophy was 
based upon the philosophy of humankind’s harmonious existence with 
nature, I would posit is the antithesis of today’s concept of the “smart 
city”.

As many architects and urban planners of today, UNESCO, is placing 
more and more emphasis on sustainability and the sustainable city, 
which focuses not only on more economic ways for energy consumption 

The conference poster with the 
covers of the four books edited by 

Rosa Anna Genovese



sections reviewseventsinitiativesstudies

221Territory of Research on Settlements and Environment - 17 (2/2016)

and conservation but also with a focus, a return to nature, and living and working in 
harmony with nature. Compatible with this position Girard speaks of an innovative con-
cept he calls the “circular economy of reuse, of maintenance, of recovery, of requalifica-
tion, of restoration, of regeneration of all existing resources, including cultural ones.”5 
Key to his argument is the “human scale city”, an innovative concept, a concept which 
has been lost in many North American cities where the skyscraper is the dominant, 
controlling urban feature.6 In the ‘sky-scraper culture’ of urban architecture of today 
one has to ask: What is the relationship of man/woman to nature and to the natural 
environment when living in a 40 storey structure? Today’s emphasis on verticalisation 
and density in our cities have been major contributing factors in the erasure of Historic 
Urban Landscapes.7 

Within the section on Cultural Heritage and Urban Landscape, there are two contri-
butions specifically on Historic Centres; one by Francesco Forte and the other by Carlo 
Francini and Carolina Capitanio, which I will discuss. 

Francesco Forte, in his essay “Historic centres, networks, connections” takes us 
through a remarkable historic journey of urban theory and heritage from Aristotle to 
Plato, to the urban form of ancient Roman, it’s deconstruction by Medieval urban form, 
and the Europization of the world through modernity, with acknowledgments noting 
the achievements of Berlag, and the Viennese Succession, to the concept of the garden 
city of tomorrow. This journey provokes the challenges of conserving and restoring the 
historic urban form, a topic which has dominated heritage discourse for the last decade.

We are reminded of the challenges that face cities with historic centres such as Florence, 
Italy, as the necessity not only to protect and safeguard it’s historic urban landscape, but 
also to create a protective buffer zone as discussed in the essay “Documentation for the 
Buffer Zone of the Historic Centre, WHS of Florence” by Carlo Francini and Carolina 
Capitanio.

First, it is significant to note the criteria on which the historic centre of Florence was 
designated as a UNESCO World Heritage Site in 1982. The UNESCO WH Commission 
recognizes the historic centre as being of outstanding universal value, built over Etrus-
can and Roman settlements, and as a symbol of the Renaissance during the early Medici 
period between the 15th and 16th centuries, reaching extraordinary levels of economic 
and cultural development. The designation cites its 600 years of extraordinary artistic 
activity in both architecture and the arts. The historic centre, which covers 505 hectares 
is bounded by the remains of the 14th century walls, surviving city gates, towers, and 
the Medici strongholds of Saint John the Baptist in the north and the Belvedere located 
amongst the hills of the south. Reference is made to the influence of the Arno River and 
the setting of the surrounding hills. The UNESCO World Heritage designation further 
emphasizes that the historic centre of Florence can be perceived as a unique social and 
urban achievement, the result of persistent and long-lasting creativity.8 

Within this context, Francini and Capitanio advocate in their essay, an holistic and 
interdisciplinary approach in proposing a buffer zone that takes into consideration the 
historic setting of Florence of the 13th, 14th and 15th centuries as inclusive of vistas. 
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The approach for their proposal for the buffer zone is also inclusive of emergent 
theories and praxis developed through successive UNESCO and ICOMOS meetings 
over the last decade of concepts on landscape; urban landscape, cultural landscape.9 
Carlo Francini, as the site manager for the UNESCO office for the Historic Centre of 
Florence, proposed a buffer zone that was accepted by the UNESCO Commission in 
2015, including the immediate surrounding towns in order to protect the significance of 
the setting of Florence located beside the Arno river and surrounded by the Tuscan hills. 
Francini’s innovative, holistic, approach was inclusive of the participation of multiple 
stakeholders, representing diverse disciplines and concerns, such as the UNESCO 
office, the municipality of Florence, the University of Florence, research scholars, and 
the surrounding communities. As part of the process, Francini, created a forum for 
dialogue with the surrounding communities directly impacted by the buffer zone as 
Sesto Fiorentino, Fiesole, and Bagno a Ripoli.

In their buffer zone proposal, Francini and Capitanio advocated a “network of visual 
relationships” that identified with the notion of Florence as a historic urban landscape.10 
Through the extensive use of geographic and military mapping of the relevant areas, 
visual lines of sight were determined as an integral part of the intended buffer zone. This 
notion of a “vista”, a line of vision draws heavily from the early Renaissance theories of 
Leon Battista Alberti in his treatise on architecture, De re aedificatoria c. 1452.

The challenges today that face cities with historic centres such as Florence, Italy, are 
the existing conflicts in retaining the authenticity and integrity of the historic urban 
landscape both in theory and in praxis with economic changes, and the pressure of 
mayors to modernize and to create new urban projects based on economic need and 
development. In regard to the historic urban centre of Florence, at question today is 
the authenticity and integrity of the surviving historic Renaissance urban form relevant 
to the characteristics that determined the UNESCO status of a World Heritage Site as 
having “outstanding universal value”. The historic centre of Florence was designated as 
a UNESCO WH Site in 1982 based on the criteria that “the urban complex of Florence 
is in itself a unique artistic realization, an absolute chef d’oeuvre, the fruit of continuous 
creation over more than six centuries.”11 

It is the historic ‘urban complex of Florence’ that is a designated World Heritage 
Site not just an ensemble of buildings. It is the ‘tissue’ that weaves and binds the 
architectural masterpieces together as well as it’s geographic setting amongst the hills 
of Tuscany that give this urban landscape the distinction of  “outstanding universal 
value”. The UNESCO WH designation specifically cites the Cathedral of Santa Maria 
del Fiore, the Baptistery, the Campanile, and the churches of San Lorenzo, Santa Maria 
Novella, Santa Croce and the Pazzi Chapel, and Santo Spirito. And yet apart from the 
care that goes into the more centralized Piazza del Duomo and the Piazza Signoria, the 
surrounding historic neighbourhoods of Santa Croce and Santo Spirito, in particular, 
have largely been ignored and have been zoned for all-night discos and bars which 
contribute dramatically to what UNESCO refers to as the over-commercialization and 
degradation of the historic centre.
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Florence is exceptional in its historic urban complex, in that it’s early urban form de-
veloped around churches and monasteries that choose to be located outside the ancient 
walls to maintain their independence. The churches and monasteries as Santa Croce 
and Santo Spirito are the core of some of the oldest historic medieval and renaissance 
neighbourhoods of Florence, Italy, and Europe. Today, these neighbourhoods are se-
riously in decline and suffering the abuses of night-life tourism and both physical and 
noise degradation. The severity of the degradation has resulted in long-time residents 
moving from these neighbourhoods to the peripheries furthering contributing to the 
fragmentation of 800 to 1000 year old neighbourhoods and loss of community.  

As Francini and Capitanio proposed an innovative buffer zone surrounding the city 
of Florence, what is also at stake here is the necessity to safeguard and to secure the 
integrity and authenticity of the remaining, surviving historic urban landscape, which 
has been seriously eroded over the last decade by zoning abuses and mass tourism, 
including night-life tourism. A more holistic, interdisciplinary approach within the his-
toric urban complex of Florence is required in creating buffer zones within the historic 
centre to conserve and safeguard the tissue, the fabric, of the historic neighbourhoods 
that binds together the architectural monuments. A holistic, interdisciplinary approach 
that weaves together the centre as a whole entity is necessary to conserve it’s historic 
urban form as opposed to the existing centralized approach of conserving individual 
monuments as if they were disassociated from one another.

In March 2013, the Heritage Experts of the ICOMOS International Scientific Commit-
tee on the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, representing over 
20 some countries, convened in Florence, Italy, and as part of their mandate, drafted 
the concluding remarks of their deliberations on Heritage Urban Landscape known as 
the Florence Declaration 2013. The recommendations of this Committee recognized the 
changing dynamics of cities in the context of safeguarding historic centres:

Historic Cities are hubs, subject to dynamic changes, which may vary depending 
on a variety of factors, such as economic and social pressures, demography and 
migrations. In such processes, culture should be identified as a fundamental factor 
and guidance for the continuity of living traditions, cultural diversity and the con-
servation of cultural properties. 

And as part of the Committee’s recommendations advocated capacity building:

The decision makers should drive towards a leading political vision of HUL, to-
gether with professional conservationists. Capacity building aims at better aware-
ness in the development and implementation of appropriate policies and man-
agement instruments. To be effective, the vision must be based on social justice, 
cultural context, the recognition of rights and correctly informed involvement of 
the heritage community to be sustained by educational programmes at all levels.12 
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Patrimonio culturale: tecniche innovative per il progetto di 
conservazione
Rosa Anna Genovese (a cura di) 
Giannini Editore, Napoli 2016

Alcune considerazioni  (Napoli, 16 giugno 2016)
di Jukka JOKILEHTO*

Il presente volume sulle ‘tecniche innovative per il progetto di conservazione’ è il quarto 
di una serie, a cura di Rosa Anna Genovese, che dal 2000 promuove Giornate di studio 
per sviluppare ed approfondire le metodologie e gli strumenti della conoscenza, insieme 
alla documentazione dei beni culturali, per il loro restauro e la loro conservazione. La 
pubblicazione raccoglie i saggi presentati nei convegni nazionali organizzati nel 2013, 
2014 e 2015 con il patrocinio del Dipartimento di Architettura, della Scuola di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (Università degli Studi di Napoli ‘Federico 
II’), del Comitato Italiano ICOMOS e del Centro interdipartimentale di Ricerca ‘Alberto 
Calza Bini’. Il presente volume si articola in tre sezioni: a) L’approccio metodologico, 
con i saggi di Carbonara, Fondelli, Salonia, Monti, Balzani e Martino; b) Patrimonio 
culturale, città metropolitana, paesaggio, con i saggi di Fusco Girard, Forte, Francini 
e Capitanio; c) Patrimonio culturale, tecniche innovative per la conservazione ed il re-
stauro, monitoraggio, con i saggi di Maietti e Ferrari, Monti e Selvini, Balzani, Genove-
se, Rinaudo, Salonia, Cabrucci e Orlandini, Rinaudo, Trampus. 
La serie di conferenze napoletane, nel suo insieme, riflette propriamente il senso della 
teoria del restauro, cioè la metodologia che dovrebbe guidarci dalla conoscenza e dal 
riconoscimento alla conservazione ed al restauro dell’eredità del passato. È chiaro che 
il concetto di patrimonio culturale non è una cosa fissa, ma il risultato di tale riconosci-
mento. Infatti, negli ultimi decenni, la definizione del patrimonio culturale ha costituito 
l’argomento di un dibattito internazionale, come è anche riflesso nella presente pubbli-
cazione. Prima si parlava di monumenti e siti; oggi l’espressione culturale può riferirsi 
a vari aspetti, incluso il paesaggio culturale. Per esempio, la Convenzione FARO del 
2005, adottata dal Consiglio d’Europa, specifica: “l’eredità culturale è un insieme di ri-
sorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne 
detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze 
e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che 
sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.”(art. 2) 
Infatti, il patrimonio si può vedere come un tutto uno nei suoi vari aspetti ed elementi, 
che siano aspetti materiali o immateriali, mobili o immobili, costruiti o naturali. 
Mi chiedo spesso: come sono definiti i concetti di valore e di valorizzazione? Si parla 
molto di valori tangibili e di valori intangibili. In realtà, i valori sono sempre immate-
riali. Penso che considerare una pietra uguale al ‘valore’ crea facilmente confusione. Si 
parla per esempio della value-based management, cioè: gestione dei beni culturali ba-

* Università di Nova Gorica, Slovenia
Special Advisor del Direttore Generale 
dell’ICCROM
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sata sul loro valore. Anche questo può diventare un problema. Parlando, infatti, di una 
città storica troppe volte si sceglie di basare tutto su monumenti già riconosciuti per il 
loro valore storico o architettonico. Parlando dei beni culturali, come c’insegna anche 
l’esperienza italiana, una struttura non è ‘un valore’, e non è neanche associata con valo-
re senza una conoscenza ed un suo riconoscimento come ‘bene culturale’. 
Il sistema della gestione delle città storiche e dello spazio antropico del paesaggio sto-
ricizzato va visto come un processo di conoscenza e di riconoscimento come è così bene 
illustrato anche nella presente pubblicazione. È per questo che serve la documentazione 
sistematica. Il riconoscimento del valore e la valorizzazione sono il risultato di tale pro-
cesso. È attraverso il processo che si comincia a conoscere e capire il significato di un 
territorio ed a riconoscere il valore relativo dei suoi componenti. Dopo possiamo parlare 
della valorizzazione, mise-en-valeur, per usare una parola francese, oppure regenera-
tion, usando un termine inglese oggi di moda. 
Nella pianificazione delle città storiche, gli urbanisti tendono troppo facilmente a fer-
marsi all’apparenza. Si scelgono le strutture già identificate per la tutela e si dimen-
tica il loro contesto, gli edifici e gli ambienti non riconosciuti. Inoltre, per valorizzare 
tali ambienti alcune volte s’introducono strutture come la Kunsthaus di Peter Cook a 
Graz, un’ameba architettonica, oppure grossi centri commerciali in molti Paesi europei 
e non-europei. Purtroppo, il risultato spesso è il contrario della conservazione come si 
vede in numerosi esempi, anche nei siti iscritti sulla Lista dell’UNESCO, ad esempio 
nel caso di Liverpool, dove è stata proposta una zona di grattacieli proprio accanto al 
sito del patrimonio mondiale. In alcuni Paesi, come nei Paesi Arabi e in Iran ma an-
che in Europa, l’attrazione può essere costituita da santuari che raccolgono migliaia di 
pellegrini e per questo viene giustificata la distruzione degli ambienti tradizionali per 
l’introduzione di servizi e di ambienti moderni, come è già successo in Najaf in Iraq e in 
Mashad in Iran con la ‘valorizzazione’ d’importanti santuari Sciiti.
Il salto di qualità da un approccio architettonico ad un approccio urbanistico segue gli 
indirizzi già presenti nelle Raccomandazioni degli anni ’70, pensando in particolare ai 
documenti del Consiglio d’Europa (1975) e dell’UNESCO (1976). In pratica, nonostante 
tutti gli sforzi internazionali anche da parte dell’ICOMOS e dell’ICCROM, l’aspetto ar-
chitettonico-monumentale tende a continuare a prevalere. 
Partendo dal punto di vista urbanistico, il problema non è più il valore architettonico 
di un singolo edificio, ma il tessuto urbano. Per questo motivo, la documentazione e le 
analisi necessarie devono essere coerenti. È chiaro che, nel momento del restauro, serve 
analizzare le qualità dei singoli monumenti ed edifici. In realtà, l’aspetto urbanistico 
e l’aspetto architettonico sono strettamente collegati e parte dello stesso processo. Si 
può vedere che l’insieme urbanistico, cioè la morfologia della città, riflette la condizione 
dell’integrità nelle sue dimensioni sociali, funzionali, storiche e strutturali, mentre la 
tipologia dell’edilizia rappresenta gli elementi che compongono l’insieme.  
Guardando agli approcci della documentazione del tessuto urbano, uno dei primi pro-
blemi è  la mancanza di una cartografia di base aggiornata, basata sulla fotogrammetria 
aerea e la mappa catastale. Dove la città di fondazione è relativamente recente, il pro-
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blema è meno difficile dato che i piani contribuiscono allo scopo. Invece, soprattutto nei 
Paesi dove il centro storico spesso risulta da una crescita spontanea, è necessario basarsi 
su una documentazione ottenuta manualmente, edificio per edificio, per identificare le ti-
pologie e le funzioni, come anche le trasformazioni e le condizioni fisiche. Inoltre, serve 
utilizzare queste analisi per esaminare gli aspetti socio-economici degli abitanti. Infatti, 
tali analisi servono anche per informare gli abitanti dello scopo del lavoro. Tutto fa parte 
della capacity building per usare la parola inglese. Sul livello urbano, in più, servirà una 
documentazione dettagliata delle infrastrutture e delle loro condizioni. 
Tornando al tema del convegno di oggi, è chiaro che le tecniche di documentazione per la co-
noscenza dei beni culturali e naturali si sviluppano rispondendo alle esigenze sul campo 
ed a seconda delle condizioni di ciascun luogo e del relativo contesto. Saranno senz’altro 
di grande importanza le possibilità di utilizzare i programmi informatici come GIS o 
Photoshop, oppure anche gli strumenti avanzati di fotografia e archiviazione digitale, 
come i ‘Droni’, che possono illustrare angoli utili tradizionalmente non rilevabili. Detto 
questo, bisogna ricordare che – nel campo del restauro − la presenza personale non può 
essere sostituita dalle strumentazioni. Soprattutto nel caso di beni costruiti ed abitati è 
necessario toccare con  mano e verificare le condizioni anche visivamente. Le tecniche 
moderne possono poi costituire uno strumento che bisogna comunque saper utilizzare 
ben conoscendo lo scopo del lavoro. 
Viene alla mente John Ruskin ed il suo rammarico nell’osservare i visitatori dei monu-
menti fiorentini spendere al massimo cinque o dieci minuti per un luogo che avrebbe 
meritato l’attenzione di ore se non di giorni. La conoscenza del patrimonio culturale 
non è, quindi, solo un’operazione tecnica che si può affidare a strumenti anche sofisti-
cati. Richiede, come vuole dimostrare questa pubblicazione, anche approfondimento e 
conoscenza personale. 
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URBANITÀ E BELLEZZA . Una crisi di civiltà
Giancarlo CONSONNI
Solfanelli  editore, Chieti 2016

 
di Tiziana COLETTA

Giancarlo Consonni ha l’eccezionale dono di rendere semplice anche quanto si chiude 
nella complessità; il suo indagare sull’esteriore tradisce un’attenta, scrupolosa preana-
lisi  sull’interiore, sia che indirizzi la sua attenzione ad un contesto nella sua materica 
definizione, sia che spazi sui caratteri della processualità che lo ha posto in essere. Ra-
zionalità e creatività si fondono prescindendo da ogni scala di priorità; poesia e lette-
ratura rinunciano alle tradizionali distanze critiche per convertirsi in dialogo emotiva-
mente partecipato, almeno quanto scientificamente controllato, in ragione di una verità 
procedente ad andamento ciclico- anulare che sembra non avere chiusura ed apertura, 
intervalli spaziali e temporali, alba e tramonto,  alfa ed omega, principio e fine.

Al centro della sua narrazione risulta sempre lei: la bellezza, sia riferita all’universo 
materiale del costruito urbano, sia a quello spirituale del suo essere fonte di pubblico 
godimento.

Una bellezza che spinge oltre, un “motore , prima di essere un risultato”.
La bellezza civile, presa in prestito da Ezra Pound, che in  Consonni trae riferimen-

to dalla “cultura materiale degli insediamenti umani, della città in particolare”. Una 
bellezza che riveste i caratteri della civiltà che accompagna i segni dell’arte nel viaggio 
della storia esprimendo cultura; una bellezza “processo” generatrice dei tanti “ conte-
sti” che incontra nel lungo viaggio del suo continuo determinarsi, acquisendo forza o 
denunciando debolezza, a seconda dei tempi illuminati o oscurati dalle vicende umane 
che incontra, contrassegnando le qualità positive e negative del sorgere, del risorgere, 
dell’eclissarsi e dello spegnersi  dei suoi due parametri che ne circoscrivono la principale 
ragione di essere: la socialità e l’urbanità.

Il guardare al presente con l’occhio avvezzo ad apprezzare l’eredità del passato, soprat-
tutto remoto, pone l’autore in atteggiamento critico, segnato dallo scoraggiamento di 
una pressoché collettiva caduta di memoria che lo porta a sottolineare lo stato di crisi in 
cui versa oggi non solo il “produrre bellezza”, ma anche il ruolo stesso che si attribuisce 
alla bellezza nella scala dei valori spirituali,  culturali ed etici che informano il vivere 
sociale.

“La caduta della bellezza dei paesaggi antropizzati, di quelli agrari come di quelli ur-
bani”, annota il Consonni, “è strettamente connessa al venir meno  dell’agri coltura e 
dell’urbis coltura, una crisi intrecciata e concomitante in cui la caduta della fertilità 
terra è andata di pari passo con il disgregarsi sociale e fisico dell’abitare condiviso”.

Il volume si articola in tre saggi: 
1) “Città e metropoli, non sinonimi ma realtà in conflitto”,
2) “Diritto e cultura materiale degli insediamenti. L’abdicazione della politica e 
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dell’urbanistica”
3) “Habitat e condizione umana”
Il primo saggio approfondisce argomenti già affrontati in studi precedenti, ripercor-

rendo itinerari critici  che hanno investito, più che  la dialettica, la diatriba urbanistica 
del secondo dopoguerra mondiale, creando prospettive, successivamente tradottesi in 
delusioni, relative alla espansione indiscriminata delle città all’insegna del “grande è 
bello” che si esprimeva, nella cultura internazionale, in termini di “Metropoli” e di “Me-
galopoli” ed in Italia in “città regione” e “città metropolitana”, nella continuità di una 
dialettica conflittuale tra “Movimento razionale” e “Movimento organico” (nel quale si 
riconosce senza mezzi termini l’autore).

Il “Movimento Moderno” non  concorre a lenire il conflitto ma, sposando la causa ra-
zionalista, finisce con l’inasprirlo, privilegiando i  caratteri innovativi a quelli conserva-
tivi, guardando ad un futuro espansivo  più che alla  custodia della ricchezza insediati-
va architettonico - urbanistica trasmessaci  da un passato ancora scandito sulla triade 
vitruviana dell’Ordo, Mensura e Numerus, supporto fondamentale del “vivere civile”.

“In fatto di bellezza, sul fronte degli insediamenti”, annota l’autore,”si è aperta una 
rottura significativa quando alla paziente ricerca di una bellezza d’assieme (volta a dare 
identità  agli insediamenti umani come insieme di luoghi) è subentrato il perseguimento 
di valenze estetiche sul singolo organismo edilizio, sfociante spesso nell’esibizione di 
stravaganze e nell’accrescimento della degradazione”. 

La confederazione etrusca delle città – territorio e i fenomeni sinecistici che ridanno 
vita alle città medioevali, rendendole protagoniste delle prime organizzazioni civiche 
del territorio, vengono ritenute il supporto teorico delle teorie federalistiche di Carlo 
Cattaneo, che sembra chiudere il ciclo utopico delle concezioni dantesche relative alla 
Città generatrice dello Stato.

Le conclusioni alle quali Giancarlo Consonni perviene sono che ,per la rinascita urba-
na, ”non si può non partire dagli esiti nefasti derivanti dall’aver consegnato al mercato 
la definizione dei modi di convivenza” e conseguentemente non si può prescindere dalla 
coniugazione della sostenibilità ecologica e della sostenibilità sociale per superare l’uni-
verso dei fattori che determinano la crisi in atto della civiltà urbana.

 “Se la società e la politica”, conclude, “non tornano a guardare alla sostenibilità sociale 
degli insediamenti umani, il ritrovamento del senso dell’architettura (edifici e luoghi) e 
dunque della bellezza civile, è praticamente impossibile”.

Il secondo saggio,  “Diritto e cultura materiale degli insediamenti. L’abdicazione della 
politica e dell’urbanistica”, prende il via da una pubblicazione di Paolo Maddalena: Il 
territorio bene comune degli italiani, che viene posto in dialettico confronto con quanto 
teorizzato da Carl Schmitt in Der nomos der Erde in Volkerrecht des Jus Oubblicum 
Europaeum, circa i legami intercorrenti tra <l’ordinamento iniziale dello spazio> e l’or-
dinamento giuridico disciplinante i processi insediativi condivisi nel territorio. 

Al rapido excursus critico che ne consegue,  l’attenzione si  trasferisce sul diritto di 
proprietà nel suo progressivo spostarsi dal “pubblico al privato” viaggiante ben oltre i 
canali della storia economica, dal codice napoleonico del 1804 agli articoli 41 e 42 della 
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Costituzione dell’Italia repubblicana. 
Ad attualizzare il colloquio concorrono le argomentazioni critiche di Laura Ronchetti, 

che “richiama l’attenzione sulla <territorialità> e sul territorio assurto a sede del popolo 
divenuto sovrano di se stesso”.

E’ ancora una volta l’utopia del Cattaneo a predisporre lo scenario entro cui il dialo-
go trova il suo storico ambientamento, catturando le valenze positive del modernismo 
borghese emerso a valle della rivoluzione francese,  paventando  possibili conseguenze 
negative , come “la crisi della bellezza civile” messa in ombra da:   “  il dispiegarsi di una 
tecnica al servizio del consumismo e dall’emergere di un’altra idea di bellezza, quella 
riferita al singolo oggetto che relega in un angolo la  bellezza d’assieme”.

Giancarlo Consonni, erede della cultura lombarda di Carlo Cattaneo, di Giacomo Gio-
vannetti  e del loro predecessore e maestro Domenico Romagnoli, nel sottolineare l’in-
tima unione che lega la città al suo territorio, eletta a matrice identitaria degli insedia-
menti urbani, individua come fallimento dell’urbanistica  moderna e contemporanea il 
“non aver dato un contributo di conoscenza e di                             proposte per riconquistare, 
nelle nuove condizioni,  un equilibrio tra rapporti a distanza e rapporti di prossimità, 
nel reinventare città entro il campo di forze metropolitano, contrastandone l’azione di-
sgregatrice”.

Le valutazioni conclusive sono tuttaltro che orientate all’ottimismo, prendendo atto 
che nella politica come nell’urbanistica “ha vinto la tendenza della norma giuridica all’a-
strazione, funzionale ad assecondare la marcia trionfale della proprietà privata”, conse-
guentemente la gestione della res publica ha assunto la duplice valenza di una ignorata 
prevenzione di quanto i processi trasformativi attuati dai privati potessero incidere sulle 
relazioni sociali ed interpersonali, ovvero sulle “qualità del vivere” e di rinunciare a redi-
gere progetti effettivamente mirati alla promozione dell’interesse comune.

Chiude il volume il terzo saggio “Habitat e condizione umana” che propone una si-
gnificativa visione sinottica del pensare, del fare  e dell’amministrare l’urbanistica in 
ragione della diaspora sui mutamenti che hanno teso a divaricare i termini del rapporto 
tra ambiente costruito e modus vivendi.

A contrassegnare detta divaricazione contribuisce l’effimera “autonomia dell’archi-
tettura, versione riduttiva delle implicazioni che la trasformazione dell’ambiente fisico 
porta con sé”.

Il saggio procede con un’approfondita analisi  delle processualità investenti l’espansio-
ne fisica e sociale degli insediamenti urbani articolandosi in cinque argomentazioni: 1) 
Le parole; 2) Le cose; 3) Città come teatro; 4) Città e metropoli; per concludere con 5) 
Un nuovo patto per i luoghi del convivere.

“Le parole” fanno luce sui termini “città” ed “urbanizzazione”; la città nei suoi più 
recenti  appellativi: “diffusa”, “contemporanea” e “infinita”, sembra avere smarrito le 
sue consuetudinali caratterizzazioni derivatele dalla storia, come sintesi binomiale di 
ambiente fisico intimamente connesso all’ambiente sociale (urbs – civitas); medesi-
ma sorte sembra investire  il termine “urbanizzazione”, progressivamente andatosi ad 
allontanare da quanto teorizzato nel 1867 da Ildefons  Cerdà in  Theorìa Generalde la 
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Urbanizaciòn y aplicaciòn de sus principios y doctrinas a la Reforme y Ensanche de 
Barcelona, teso a perseguire l’obiettivo di assicurare, con un progetto urbano, qualità 
innovativa allo sviluppo di Barcellona in un ritrovato equilibrio tra spazio pubblico e 
spazio privato .

”E’ qui che l’urbs, la configurazione fisica, si dimostra capace o meno di offrire oppor-
tunità per la crescita e il rafforzamento delle qualità civili della civitas.”

Dell’ingegnere catalano il Consonni, con approfondita ricognizione critica, sottolinea 
la particolare attitudine a cogliere il senso delle trasformazioni in atto, sintetizzata nelle 
due coppie: “urbano/rurale” (“ruralizzare l’urbano ed urbanizzare il rurale <arricchen-
do il progetto dello spazio pubblico di nuove declinazioni>, con esiti affascinanti”) e 
“moto/quiete” ( “la quiete come conquista di intimità di una relazione con il cosmo; il 
moto come risposta alla volontà/necessità di relazione e, insieme, al desiderio dell’al-
trove”).

In Italia il termine “urbanizzazione” compare, svilito dei suoi più autorevoli significati, 
solo accompagnato alla parola “oneri”, imposta economica, che il privato, nella realizza-
zione di un progetto edificatorio, deve corrispondere alla pubblica amministrazione per 
contribuire alla realizzazione di infrastrutture e servizi di uso comunitario.

In “Le cose” l’autore, richiamando quanto espresso da Robert Musil in: L’uomo senza 
qualità (“L’ordine che si guadagna nel particolare si torna a perdere nell’insieme”), lo 
pone in relazione all’architettura contemporanea che, pur rivendicando una autonoma 
espressività compositiva, ha perduto la capacità di “dare forma, senso e bellezza ai luo-
ghi della vita privata e collettiva” essendo venuta a mancare “la forza che aggregava gli 
organismi e guidava i progettisti alla conquista della dimensione urbana” (Milano, area 
Garibaldi/Repubblica) smarrendo quell’armonia nascosta della città storica nella quale 
“umano e civile trovano un equilibrio dinamico”; privilegiando l’urbanistica medioevale 
a quella greca e romana, dove “la casa fonda la sua natura sull’equilibrio tra introver-
sione ed estroversione…..ha un carattere e una personalità  che, a suo modo, racconta 
qualcosa di chi la abita, contribuendo ad infondere agli spazi urbani una vis narrativa”.

Nella città contemporanea gli edifici, annota l’autore, “hanno perso l’affabilità, sciatti 
e sordi, esibiscono forme stravaganti ostentando, in tutti i casi, indifferenza verso l’in-
torno”.

Nella “Città come teatro” le parole chiave diventano.”risorse”, “sicurezza”, “cultura” e 
“libertà”, in vario modo evocate sia nella città “borghese” interrelantesi con quella “in-
dustriale”, che la critica  ottocentesca  assimilava nella definizione “neoconservatrice”, 
sia in quella che il movimento razionalista andava contro proponendo come “rivoluzio-
naria”   qualificandola “progressista” (a  cominciare dalle concezioni di Le Corbusier che 
Giancarlo Consonni rigetta come “proposte eversive” dichiaratamente indirizzate  a fare 
“piazza pulita della città e della sua storia”). 

In tale ottica le metropoli si configurano come ambiti di disgregazione sociale (nel sol-
co della definizione mumfordiana “metropoli uguale necropoli”), con progressiva per-
dita delle “forze di coesione” che rende “problematica la difesa della città esistente dalle 
aggressioni a cui è sottoposta”: “l’opera demolitrice proviene in primo luogo dall’azione 
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egoista della rendita immobiliare::: e dalla caduta delle relazioni a distanza”.
Il diffondersi delle comunicazioni a distanza, introdotte dal progressivo affermarsi del-

le tecnologie informatiche (social Network)  sembra negare il diritto alla esistenza della 
“città teatro”, e “questo spiega anche perché  le metropoli siano divenute il terreno di 
incursione di nuovi barbari, in particolare di quelli che vanno sotto il nome di < archi-
star>”. 

Mentre tende a manifestarsi un consenso alla “sostenibilità ecologica”, non altrettanto 
avviene per la “sostenibilità sociale”. 

Gli architetti “nascosti nello scafandro dei tecnicismi” sembrano semplicemente inten-
zionati a lasciare un segno di sé, mentre gli urbanisti “hanno rinunciato ad interrogarsi 
e discutere di urbanità e bellezza”.

In “ Città e metropoli” tornano in emergenza i caratteri degenerativi esplorati in “Le 
parole”, denuncianti i malesseri della dispersione insediativa nel tentativo, non solo 
nominalistico, di convertire il senso del fare urbanistica, mutandone persino la denomi-
nazione disciplinare in “ Governo del territorio”.

Le conclusioni alle quali Giancarlo Consonni perviene in “Un nuovo patto per i luoghi 
del convivere” sono ravvisabili nel trovare un più significativo equilibrio tra “processo” 
e “contesto”, assegnando a quest’ultimo il ruolo di “riferimento cardinale nel progetto 
urbano e di paesaggio” all’insegna della “cultura dell’abitare” da salvaguardare, sino a 
concludere con una visione poetica, propria dell’autore, della città “motore dell’imma-
ginario”, aperta all’accoglienza, al colloquio intergenerazionale, a generare “emozioni e 
sorprese”, in definitiva ad “educare alla vita e alla bellezza civile” 
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NEL REGNO DELLE IMMAGINI.   Ecce homo
Quaderni di storia dell’arte del liceo classico “Alfonso Grasso” di Agropoli;
 coordinatore  P. Monaco; scritti e grafica di A. Cuono e A. Alaimo
Stamperia Digital Press s.r.l. S. Maria di Castellabate (SA), marzo 2015 

di Tiziana COLETTA

Giunto al suo terzo numero la rivista procede con sempre maggiore approfondimento 
nella sua linea introspettiva, scavando nel buio delle circostanze indagate   sino a ricu-
cire, con un sottile filo di Arianna, itinerari di uscita  dal labirintico buio del pensare, 
dell’immaginare e del progettare.

Il tutto confortato dall’ormai rituale incontro della letteratura e dell’arte testimoniato 
da operazioni artistiche viaggianti nell’universo   dell’effimero calibrate sulla gestualità 
allegorica ispirata alla caducità delle soglie che scandiscono i tempi e gli spazi del vivere 
e del morire, del gioire, dell’essere e dell’apparire, in una lacunosa ma stimolante  ri-
cerca di una verità più concreta nella sua astrazione che astratta nella sua concretezza.  

Ognuno dei tre saggi che compongono la rivista accoglie una pluralità di testimonianze 
felicemente coordinate nella univocità del tematismo affrontato, al punto di apparire 
frutto di un unico autore, particolarmente versatile nello stimolare emozioni, nel for-
nire complessità al semplice e semplicità al complesso, attraverso un poetico illustrare 
del raffigurato, quasi ad astrarlo dalla concretezza del racconto artistico che addiziona 
all’ambiente architettonico un ambiente del vissuto, nella continuità e discontinuità di 
una storia manifestantesi con i caratteri segnati dal degrado.

Il primo saggio titolato “I sudari di carta”  interessa un’operazione artistica di ampio 
e suggestivo respiro che Ernest Pignon-Ernest realizza nel cuore del centro antico di 
Napoli, incollando i suoi straordinari disegni cartacei  sulle mura versanti in condizioni 
di degrado anche appartenenti alle architetture monumentali della città.

Disegni raffiguranti patos, sofferenza, dolori, espressioni drammatiche di una scon-
fortante povertà, abbandoni, tragici confronti con la caducità dei valori umani rivelanti 
l’universo delle miserie che affiorano in una impervia lotta contro l’avanzare del male, 
manifestante lo strazio delle cattiverie consumate a danno dell’esistere, del vivere e 
dell’essere.

Straordinari scorci prospettici di vittime esposte al pubblico ludibrio, quasi allegori-
camente provocatorie nei confronti di stereotipati comportamenti viaggianti dall’indif-
ferenza alla rassegnazione, nei quali la morte sembra acquisire una valenza liberatoria. 

Le icone riprodotte partono da un sudario che sembra prendere il via dal Cristo vela-
to della cappella di San Severino; una straordinaria interpretazione del “post mortem” 
che vede sporgere dal panneggio del velario una sola mano aperta e i piedi, simbolica 
espressione della “rinuncia” a procedere oltre, in un pannello eloquentemente fissato 
alla concertina in ferro spinato, espressione di un “limite invalicabile”ritualmente im-
piegato a sovrastare i muri di recinzione delle caserme.
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La produzione artistica rinascimentale, in particolare quella caravaggesca, segnata 
dalla raffigurazione di feroci esecuzioni, dalla sfiduciata attesa seguita agli obbligati 
allontanamenti, dalla morte straziante e dall’abbandono dei cadaveri lungo le strade  
riepiloganti le tenebrose descrizioni letterarie delle pestilenze infestanti la città, costitu-
iscono il principale argomento – messaggio dell’operazione  artistica.

 A ridosso delle immagini fotografate nel contesto ambientale urbano di Napoli si so-
vrappongono le annotazioni critico letterarie  degli autori che, accantonato il rituale 
ruolo descrittivo illustrativo, traggono ispirazione dal rappresentato per addizionare le 
proprie autonome riflessioni  a quelle espresse dall’artista, contribuendo ad arricchirne 
la contestualità.

Si parte dallo “Stabat mater” di Francesco di Assisi, procedendo con “Il sacrificio” 
di Luca Avanzini e Federico Cavalleri, per proseguire con lo scritto di Antonio Cuono: 
“Mise au Tombeau”,

di Benedetta Del Verme: “Napoli 1988”, di Gerardo Lembo: “Di tutto è rimasto un 
poco”, di Martina Aluotto, Nisia Orsola La Greca, Luana Landi e Gaia Santagada: “Vita e 
morte”, di Svitlana Kozoriz :”Fragile inerme giace Saulo”, di Maria Alejandra Landolfi: 
“Con occhi increduli”, di Maddalena Benivento: “Anima infelice, anima scabra” ed “Ho 
tanto atteso”, di Pasquale Quaglia:

“Ricordo in moto”, di Elisabetta Lembo: “La peste”, di Serena De Conciliis : “La stra-
da”, di Alessia Cirillo, Hafsa Hajbaoui, Clementina Puca, Enza Russo e Marta Vitolo: 
“Anima dannata”, di Fernanda Guariglia: “Trascina i piedi sull’asfalto”, di Elena Val-
lebona: “Due età allo specchio”, di Rita Romano: “Cercami”, di Federica Spinelli: “La 
morte della Vergine”, di Giada Avella: “Vecchio ricordo”, di Nicoletta D’Agosto: “Ricor-
do dell’anima”, di Giovanni Fabbrocino, Maria Raddi, Noemi di Marco e Ida di Filippo: 
“Il silenzio dell’anima”,  e di Raffaella Ventre: “La mort de la Vierge”.

Il secondo saggio vertente su “L’uomo di dolore”, costituisce una sorta di corollario del 
primo, partendo da un artistico disegno di Ernest Pignon-Ernest ristabilisce i contatti 
con i dipinti rinascimentali  impegnati nella rappresentazione delle sofferenze di Cristo, 
della sua agonia, morte e deposizione dalla croce, recuperando i  caratteri di una cultura 
che dalle icone medioevali giunge alle raffigurazioni artistiche della sofferenza, dell’i-
solamento, della solitudine e delle miserie interiori ed esteriori nella contemporaneità 
oggettuale ed oggettuale.

Contribuiscono a dare voce al saggio gli scritti di Maddalena Benivento: “La flagella-
zione di Criun quaderno sto”, di Alessia di Cunto: “Come la neve sulle Alpi”, di Enrica 
Salurso: “L’uomo di dolore”, di Carmen Marina Amoroso: “Ecce homo” ed  di Domeni-
que Astorre: “Il passo del Santo”, di Filomena Caruccio: “L’uomo di dolore” ed “Il sogno 
di Carmen”, di Luana Landi: “Se mai un bambino”, di Nisia Orsola La Greca: “Cristo 
morto”, di Anna Paola Abbate e Luigi Russo: “Ecce homo”, di Alberto Pepe: “Nascosto 
nell’uomo”, di Michela Miccoli: “Il Salvatore”, di Giovanni de Feo:”Il sogno della Ver-
gine”, di Cristina Di Marco: “Guarigione”, di Iside Rinaldi: “Der Traum”, di Pasquale 
Quaglia: “Il sienzio della notte”, di Roberta di Nardo: “Catatonia per sospensione”, di  
Caterina Garofalo e Fernando Concetta: “Il ritorno”.
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A chiudere la rivista è il saggio che le dà nome: “Ecce homo”, che ripercorre, con una 
elevatamente significativa rassegna fotografica di Antonio Alaimo, gli itinerari della Na-
poli antica interessata dai sudari cartacei di Ernest Pignon-Ernest alla ricerca dei lacerti 
artistici sopravvissuti alle incurie del tempo ed alla dabbenaggine dei devastatori, se-
polti nelle macerie degli avvisi mortuari, dei graffiti e delle scritte, espressive di nuove 
testimonianze di anacronistiche manifestazioni di protesta, il più delle volte degeneran-
ti nella gratuita, dissennata  e stupida volgarità e nella dissacrazione di quanto di più 
prezioso ereditato da un passato ricco che sopravvive nella stratificazione del presente 
impoverito: fregi, sculture, epigrafi e reperti archeologici testimonianti antiche civiltà.

Accompagnano le illustrazioni fotografiche, sovrapponendosi ad esse come di consue-
to, le  considerazioni scritte, in lirico assemblaggio, di Lucia Primicino: ”Viandanti” e 
“Prisons”, di Svitlana Konzoriz: “Uomo di cemento”, di Antonio Verderosa: “Battaglia 
(per metà vinta) di persone per bene”, di Anna Paola Abbate: “Prigioni di Saint – Paul” 
e di Antonio Cuono: “Ecce homo”.

Parole ed immagini , sovrapponendosi, conferiscono una insolita espressività  poeti-
ca ai messaggi trasmessi oltre che a dar vita ad una originale rilettura ambientale del 
centro antico di Napoli, facendogli  assurgere le sembianze , più che di un libro, di un 
quaderno aperto,  nelle cui pagine resta ancora possibile scrivere significative testimo-
nianze di storia, cultura ed arte.
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NEL REGNO DELLE IMMAGINI.   La barca della sera
Quaderni di storia dell’arte del liceo classico “Alfonso Grasso” di Agropoli;
 coordinatore  P. Monaco; scritti e grafica di A. Cuono e A. Alaimo
Stamperia Digital Press s.r.l. S. Maria di Castellabate (SA), marzo 2014 

di Tiziana COLETTA

Il secondo volume dei “Quaderni di Storia dell’Arte del liceo classico “Alfonso Grasso” 
di Agropoli sviluppa con felice continuità il discorso letterario - artistico intrapreso nel 
primo, proseguendo lungo un cammino formativo fondato sulla originalità di un lin-
guaggio che, scavalcato il solco della comunicazione tradizionale traduce il racconto in 
immagine e l’immagine in messaggio scandito sulla messa in esercizio di ogni apparato 
sensoriale, aperto ad una dialettica evocativa dove il sogno diventa segno e l’opera d’arte 
che ne derivala si configura come la pietra miliare scandente la processualità storica.

La parola scritta non è logicamente deduttiva ma intuitivamente illustrativa di un pen-
sare e ripensare circostanze di un “essere” aperto al “divenire”, in un coacervo di testi-
monianze artistiche e letterarie che fungono da efficace supporto alla trasmissione delle 
conoscenze.

Antonio Cuono è il principale autore degli scritti, coordinato nella grafica da  Antonio 
Alaino. Si parte dal nero, dal buio assoluto, per intraprendere un viaggio verso la luce, 
procedendo attraverso ed oltre la nebbiosa caligine che avvolge le immagini di Selinunte 
antica rivisitata da M. Hulot, in una “Barca della sera” popolata da pannelli scultorei 
(Orfeo ed Euridice del “mendicante della anime”) dal fascino iconografico di antichi 
papiri egizi e dalla particolare espressività segnica dei mosaici pompeiani raffiguranti la 
ricchezza della fauna marina popolante le acque mediterranee e finalmente la saettante 
figura del tuffatore di Paestum, premesse di un passato che funge da eloquente ispira-
tore alle saettanti sculture antropomorfe di Giacometti e dell’ovo generatore del mondo  
di Brancusi.

Il corpo centrale della rivista: “Islands” è intimamente correlato a quello iniziale; dà 
struttura, forma, carattere ed indirizzo di ricerca al viaggio intrapreso, penetrando 
nell’universo dell’immaginario: l’oceano in cui spaziano le isole ed i continenti dell’u-
topia.

Giulia Rinaldi, Federica Maio, Vittoria Martuscelli, Michela Miccoli e Nicolò Di Celmo 
lumeggiando le nebulose immagini della ”Isola dei morti”, nella quale trovano ancorag-
gio “Le anime dei naufraghi” illustrate da Antonio Tabucchi.

Il  viaggio prosegue alla ricerca della “Isola non trovata” di Guido Gozzano. Di “Itaca” 
di Costantinos Cavafis e “Islands” di King Crimos, col sussidio di carte nautiche e map-
pe proto e tardo rinascimentali, dei siti reali (Elba, Sardegna, Sicilia, Creta) e di quelli 
ideali, configuranti gli arcipelagi delle utopie,  ordendo un affascinante tessuto di incon-
tro tra reminiscenze letterarie (Shakespeare) ed onirici paesaggi artistici reinterpretati 
dalla fantasiosa discontinuità storica di Sergio Vecchio (dal “Cavaliere notturno” a “Il 
treno del sud”, dal “Silenzio delle fiabe” ad “Atlantide”.
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Segue un sintetico ma altrettanto espressivo saggio dal titolo “Les Alyscamps” nel qua-
le il segno scavalca il sogno e parla più sostanzialmente per immagini , partendo dal 
“nuotatore” di Paestum e procedendo lungo gli arcadici itinerari di Nicolas Poussin, 
incrociando le foglie cadenti di Vincent Van Gogh e proseguendo sino alla contempora-
neità con “La casa del vento” di Franco Pedacchia eloquente chiusura della narrazione

Il saggio conclusivo, intitolato “Retablo”si articola in più direttrici tematiche: “Retablo 
del miracolo (e dell’inganno)”introdotto da citazioni di Vincenzo Consolo; “Massacro 
della neve” di Simona Bonora strage erodiana degli innocenti ritagliata in un signifi-
cativo paesaggio di Peter Brueghel il Vecchio); “Retablo del sangue (e della paura)”; 
contributo: “L’obliquo tormento” di Raffaele Siniscalchi Montereale che, partendo da 
drammatiche foto incentrate sull’ambiente malavitoso che a Palermo e Trapani ha la-
sciato i segni del terrorismo stragista, conclude il suo percorso con due eloquenti tele del 
Tiziano: “Il martirio di San Rocco” e “La pietà”. Segue il “Retablo dell’assenza (e della 
perdita)” ambientato nell’oratorio di San Lorenzo a Palermo, con citazioni di Vincenzo 
Consolo, popolato da gruppi statuari, retablo nel quale una cornice inquadra il vuoto 
di una scomparsa tela del Caravaggio; in appendice alla stessa si profila “’a spartenza” 
riepilogante le sacre rappresentazioni della passione di Cristo, propria dei cosiddetti 
“misteri” rinascimentali, con il rito processionale  degli incappucciati che sembrano rie-
vocare, con le espressive immagini fotografiche di Antonio Alaino (sparuto gregge aggi-
rantesi tra le rovine del tabacchificio di Eboli) la poetica dell’abbandono.

Ad eloquente chiusura della narrazione interviene il “Retablo dei miracoli” con le arti-
stiche crepuscolari foto di Guerino Gelzarano (tomba del cimitero di Castelnuovo Cilen-
to), di Antonio Alaino (Portale del cimitero di Agropoli) e soprattutto di Mimmo Jodice 
(collezione di immagini  spaziante sui  più significativi reperti archeologici delle antiche 
civiltà mediterranee) sulle quali Antonio Cuono incide i suoi altrettanto significativi po-
etici messaggi.
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NEL REGNO DELLE IMMAGINI.   Limite (in)valicabile
Quaderni di storia dell’arte del liceo classico “Alfonso Grasso” di Acropoli; 
coordinatore P. Monaco; scritti e grafica a cura di A Cuono e A. Alaimo
Stamperia Digital Press s.r.l. S. Maria di Castellabate (SA) Marzo 2013

di Tiziana COLETTA

Arte, letteratura e storia trovano un ruolo protagonistico nel rinnovo della didattica 
nella quale il linguaggio segnico, nei suoi assunti  costruttivi generali e particolari, in-
vade il campo della comunicazione tradizionale sconvolgendone i caratteri strutturali 
per fare spazio ad un racconto  severo ed avvincente, aperto al lirismo poetico che lo 
assimila ad una nuova espressione del fare arte.

Il quaderno si articola in tre parti, apparentemente autonome nella organizzazione 
contenutistica e formale, ma sostanzialmente interrelate da una comunanza espressiva 
sorretta da un disegno didattico unitario nel quale la letteratura  cede il passo alla poe-
sia, stimolando emotività ed insolite curiosità, senza perdere di vista l’attenzione critica 
propria del ragionamento scientifico.

La prima parte intitolata “Nel regno delle immagini” si frastaglia in più contributi che 
operano ricognizioni storiche particolari attraversanti il pensiero estetico delle rappre-
sentazioni innovative, il più delle volte rivoluzionarie, dalle forme primitive riguardate 
con l’occhio della modernità e quelle espressive della contemporaneità. Il tutto ricucito 
dall’attento lavoro di un regista-attore la cui modestia lo porta a rinunciare, il più delle 
volte, a firmare i propri contributi.

“Limite (in)valicabile” si apre mettendo a confronto immagini artistiche che decisa-
mente sembrano sconfiggere la dialettica temporale  separante il rinascimento dalla 
contemporaneità, muovendo dalla “Incoronazione di spine”(1603) e  dalle “Sette opere 
di misericordia” (1607) del Caravaggio e dagli interventi di Ernest Pignon impacchet-
tanti  contesti  anche immiseriti del centro antico di Napoli (1988), proseguendo con le 
foto dei personaggi che Mimmo Jodice estrapola dai reperti degli affreschi e delle scul-
ture restituiteci dagli scavi archeologici  dell’area vesuviana per riassemblarli nella sua 
“Pompei, parole in viaggio” (2010) e concludendo con i  significativi volti  dei detenuti 
della casa di reclusione ICATT di Eboli, fotografati  da Antonio Alaim0 (2011).

 Il tutto ricucito da un sapiente excursus letterario che viaggia ai confini della poesia, 
proseguendo il suo percorso anche negli altri saggi della prima parte: “Nerofumo”, quasi  
esplorativo delle  tematiche innovative del Caravaggio segnanti il rivoluzionario spar-
tiacque tra le culture rinascimentali e quelle barocche.

In “Nerofumo”l’attenzione si concentra sulle opere realizzate tra l’ultima decade del 
‘500 (“Narciso”)  e la prima del ‘600 (“Seppellimento di Santa Lucia”). Nel medesimo 
intervallo temporale si ambientano  le opere caravaggesche   prese in esame, sia quel-
le realizzate in Sicilia:” Il martirio di S. Matteo”, la “Flagellazione”, la “Deposizione di 
Cristo”, “Salomè con la testa del Battista”, la “Annunciazione”, la “Cena di Emmaus”, la 
“Decollazione di San Giovanni Battista” e “Davide con la testa di Golia”, sapientemente 
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analizzate da Massimo Balsamo, Claudio Bernardo e Jessica Marocco, sia quelle na-
poletane: “Vocazione di San Matteo” e “Le sette opere  di Misericordia” presentate da 
Federica Maio con calzanti riferimenti allegorici alla città che le ospita.

Nel “Regno delle immagini” il secondo saggio si articola in più interventi apparente-
mente eterogenei, ma che vengono tessuti insieme  da una trama di relazioni convergen-
ti nel compiacimento di un viaggio libero, nel tempo e nello spazio, dove l’arte, la storia, 
il mito e la poesia proseguono all’unisono dando vita ad espressioni dialettiche illumi-
nate che vanno ben oltre il senso logico e razionale del racconto. I titoli: “Sull’origine 
della pittura. Sull’ombra. Sull’amore e sull’assenza”, “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, 
“Cosa cela il tuo ghigno” (contributo di Massimo Balsamo), “Così cadde la penna”, “La 
linea d’ombra” ( contributo di Claudio Bernardo) e “Il carcere”.

Le illustrazioni che fanno da fondale a detti saggi sono parimente attinti dall’icono-
grafia antica (Pompei ed Ercolano  fotografati da Mimmo Jodice) e dalla ritrattistica 
rinascimentale (Antonello da Messina e Jan van Eyck).

Il saggio che segue “Non ti lascerò solo nella morte” procede su analoghi binari, facen-
do luce sulla poetica interpretazione dell’antico espressa da due portavoce della cultura 
artistica contemporanea:: Hark Rothko e Mimmo Palladino, rispettivamente ispiratisi 
a dipinti tombali del Cilento ed ai calchi in gesso delle vittime dell’eruzione vesuviana 
rinvenute negli scavi di Pompei. 

Il penultimo saggio , intitolato “Lenor” verte sulla più mitica personalità femminile 
della rivoluzione napoletana del 1799, Eleonora de Fonzega Pimentel, alla quale Striano 
dedica il suo ultimo romanzo “Il resto di niente” che funge da canovaccio per una ide-
ale ricostruzione della Napoli tardo settecentesca e dei comportamenti di vita dei suoi 
abitanti.

Il clima di incertezze, paure, attese, alla  ricerca di un riscatto etico oltre che politico, 
trova esaltazione non solo nelle citazioni letterarie, principali fonti di costruzione del 
racconto nella sua drammatica espressività, ma anche nella ben selezionata documen-
tazione fotografica interessante la città vissuta nei suoi spazi plebei e patrizi, alla quale 
fanno riscontro le artistiche sincroniche rappresentazioni dei “Capricci” di Francesco 
Goya , che fanno da introduzione al successivo saggio “Senza sogni” per concludere 
l’esplorazione con un surreale “Inno all’amore” sublimato dalle suggestive artistiche  
immersioni nella nebbia di Gaspar David Friedrich.

Concludono il volume le parche pennellate artistico letterarie “Almost me, almost you, 
almost blue” di Cristian Tarullo, “La strada” di Laura Capuano, “Marine au cap” di 
Sofya Halushko, Catia Inverso Raffaella Sabato, e la “La legislazione dell’impossibile ” 
di Gloria Rinaudi. 




