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TORINO BOLOGNA ROMA 
Barocco 

piemontese 
A Torino e in preparazione 

una grande mostra del « Ba
rocco piemontese » che, inau-
gurata nel prossimo maggio, 
terra aperti i suoi battenti 
sino ad ottobre. Sede della 
manifestazione sara il Pa
lazzo Reale e, per gentile 
concessione dell'Ordine Mau-
riziano che ha voluto colla-
borare con il Comune nei 
lavori di allestimento. la 
« Casa di caccia » di Stupi-
nigi. 

Chi conosce la fondamen-
tale importanza che nella 
storia dell'arte italiana ha 
il Barocco piemontese puo 
apprezzare il valore dell'ini-
ziativa. Essa si propone di 
dare ampia difTusione ai ri-
sultati dcgli studi critici di 
questi ultimi decenni che 
hanno riscattato il Barocco 
piemontese da ogni soggezio-
ne transalpina e gli hanno 
restituito tutta la sua origi
nality. Al punto che il Brinck-
mann, uno dei critici mag-
giori, ha indicato per primo 
in esso la matrice originaria 
di quel fondamentale episo-
dio artistico che e il Barocco 
mitteleuropeo. 

I nomi che troviamo ope
rant! nel '600 o '700 in Pie : 
monte, sono in molti casi di 
gran rilievo, a cominciare 

. dal Guarini, autore del Pa
lazzo Carignano e della fan-
tasmagorica cupola della Sin-
done, per finire, non dimen-
ticando il Vittone. lo Sea-
pitta, il Gallo, con quello 
dello Juvarra. il piu arande 
di tutti. Folta anche la schie-
ra dei pittori e deeli scul-
tori a cui si deve afftancare 
un intero esercito di abilis-
simi intagliatori. orafi. cera
mist!. tessitori d'arazzi. 

Segno che il Barocco non 
fu per il Piemonte un sem-
plice episodio di superficie. 
ma un complesso fenomeno 
che si connaturo con la vita 
della regione e che l'aiutd a 
dare a se stessa una pre-
cisa flsionomia. uno spicco 
particolare nei confronti del
le altre parti d'ltalia. Forza 
pronulsiva di questo Drocesso 
fu il desiderio dei Savoia di 
dare, ai territori da essi oc-
cupati nei secoli orecedenti. 

. un volto nuovo che potesse 
awicinarli •- al concetto di 
Stato modern© come se ne 
andavano cnstituendo oltre 
le Alpi. Nel Barocco piemon
tese quindi gia si intuisce 
una volonta oraaniz7s>tiva e 
politica ad alto livello che 
permcttera alia casa regnan-
te e alia reeione di inserirsi. 
un secolo oiu tnrdi. nelle vi-
ccnde dell'unificazione con 
mire egemoniche. . 

a. n. 

Ruffini 
La galleria «II cnneellO" di 

Bologna, presenta una mostra 
personale del pittore Giulio 
Ruffini: un artista da troppo 
tempo assente dalla scena 
attiva della pittura. 
"Questa 'mostra seiina un 
rientro impegnato: una sorta 
di prova. alia luce delle ri-
spondenze che suscitnno i ri-
sultati delle sue silenziose. 
appartate ricerche condotte. 
dopo un'esperienza realista, 
sotto I'influenza di nlcune sol-
lecitazioni culturali • ritenute 
d'avanguardia. ma cercando 
nel contempo il mezzo per 
un discorso che fosse perso
nale 

In questi ncquerelli 11 di
scorso di Ruffini pu5 esser 
contenuto nell'ambito di un 
orizzonte molto intimo. entro 
un colloquio stretto, sommes-
&o intelligibile a breve di-
stanza. nel giro di affetti lun-
gamente cullati ed anche sof-
ferti. un sodalizio con Mattia 
Moreni. gli approdi alia Pa-
rlgi delTinformale. i nverbe-
ri e le scintille avan^uardi-
stiche di una lusingn cultu-
raie cosmopolita. sono stati 
al fondo della sua aripartata 
ricerca: ma questo e un mo-
mento di cosi intensa e pre-

. ziosa liricita. che vale il pe-
ricolo — sempre che sia con-
trollato — dell'intimismo. se 

. il riscatto a breve distanza e 
su opere di piu totale impe-
gno venga a riaprire una co-
ralita porta ta per buon tempo. 

Catani 
Presentato dal prof. Cano 

Del Grande. Preside della 
Facolta di lettere deLTUniver-
sita di Bologna, il pittore 
Roberto Catani espone nella 
galleria del Circolo di Cultu
re a Bologna. . .. • • 

Si tratta di una mostra che 
se per alcuni versi puo sem-
brare contraddittoria - al-
meno nel senso di una dupli-
cita contrastante — contrap-
ponendosi il momento lirico 
delle nature morte alia so-
spesa problematicita - delle 
composizioni ' di figure le 
quali piu profondamente as-
sumono, nell'immagine. il ruo-
lo di indagare. sea! fire o 
schernire aspetti della reata. 
e invece tutta impegnata in 
una direzione univoca. a vol
te gia avanzatissima nei nsin-
tati: la ricerca deirimmagine 
piii diretta e che apertamen-
te consenta , un giudizio sul 
mondo. anche se di particolare 
inclinazione. E l'appa rente 
contrnddittorieta infntti pu5 
derivare proprio dal fatto che 
mat s'awertono interferenze 
di compromesso. ma il discor
so procede con crudezza fino 
alio scontro con momenti pa-
nici od affetlivL 

in* a. 

MILANO 
Klapheck 

Konrad Klapheck. un gio-
vane pittore tedeico uscito da 
pochi anni daU'Accademia di 
Belle Arti di Dusseldorf. espo
ne per la seconda volta alia 
Galleria Schwarz (via del Ge-
sii 17). I suoi soggetti si ispi- . 
rano alia c!vilta meccanica. 
macchine da cueire. serratu- • 
re, taiti. ingranaggi. ecc.. che 
i titoli - ricollegano aempre -a . 
una condizione umana. In 
realta que.sti suggermenti 
simbollci appena velati di 
-humour- , la sottile atmo-
sfera mctaftsica sospesa nel
le tele. I'ingenuita e la gros-
solanita del disegno che fa 
pensare a Leger o meglio an-
cora a un esercizio infantile, 
naecondono qualcoea di dram-

Alludiamo a quella dolo
rosa m3lattia del nostro tem-
no un po" impropriamente de-
flnita con la parola «alie-
nazione -. Di f ronte airimpoc-
sibilita di comunicare con 
1'uomo, Klapheck si arresta 
aH'oggetto. anzi a quegli og-
getti che piu di ogni altro 
rappresentano la civilta del 
nostro tempo. E la macchina 
da cueire e la chiave infilata 
nella toppa. che sono prese 
d; coscienza soltanto. fanno 
un3 misera flgura di fronte 
alia Ala di tasti e agli in
granaggi che preludono al-
l'uomo meccanico. aU'automa-
zione totale. a un mondo ove 
tutto andra per conto suo e 
in cui le creature • pensanti 
staranno da un lato. inerti e 

spaurite spettatricl. 

210 chili 
di Apocalisse 
L'opcra che ha destato la 

meraviglia del viondo... An-
cora Tin Golqota - Cleopatra -
Mose - Maciste - Giuseppe e 
i suoi fratelli - Romoto e Re-
mo? No. E' per «n Hbro che 
sparaiio pros.to le apenzie di 
stampa. Un libro di 210 chili, 
un etto pi ft un vtto meno: 
150 prandi pergamene 150 se-
Iczionate da trecentomila pel-
li di montone e dipintc da 
sette • pittori: sette scrittori 
hann0 redatto i testi e sul 
tutto e stata po.tta la pfetra 
tombale di una copertlna il 
cui peso raggiunae i 210 chili 
di bronzo incastonato di zaf-
firi, (opart e smeraldi. Que-
sta c L'Apocalisse in copia 
unica deli'edifore francese 
Joseph Forei ora esposta a 
Roma in tre .sale del ben mi-
sero Palazzo Barberini. Si 
dice che il libro sia costato 
tre anni di spremiture di cer-
velli e. di lavoro: Veditore 
— affermano le agenzie di 
stampa — ha voluto supera-
re se stesso e e'e evidente-
mente riuscito raggiungendo 
i 210 • chili che valgono. al 
grammo pesato. ben 210 mi-
lioni di franc.'ii leggeri. • • 

Salvador Dali. Bernard 
Buffet. Leonor Fini, Foujita. 
Mathieu, Tremois, 7.adkine 
hanno dfpinfo le pergamene. 
graffiando cotanlo masso con 
irriverente raffinatezza. ATi-
cheline. poliomielttica di ven-

' tinove anni. ha implegato due 
anni per riemplre con 93 000 
segni calligrafici le 136 pa-
pine. formato 75x64 cm.: il 
maestro rilegatore e doratore 
Mercher ha impiegato 4.000 
ore per realiizare titoli. ini-
zlali e lumeggiature delle illii-
strazionl in oro: a riliero. 
All'Apocalwsp di San Giovan
ni si sono a.7p:.'inti poemi. 
medifaztoni e rifle.tsioni su 
VApocalisse del nostro seco
lo di Cocteau. Rostand. Da-
niel-Rops. Guitton. Jnnger, 
Giono e Cioran i quali han
no vergato a mano i propri 
testi sulle pergamene. ATa non 
e ancora niente Salvador 
Dali ha inventato una coper-
Una fusa in bronzo con la 
tecnica della cera perduta e 
il gioielltere Sterle Vha but-
terata di pietre preziose: e 
nel bel mezzo di tanta umena 
follia. immemore dell'Apoca
lisse vera, sempre il Dali of-
fre una interpretazione sur-
realista della • mensa euca-
ristica • con tanlo di for-
chelte. 

Greci. latini. tcdeschi. In-
glesl. spagnoli. russi e fran-
cesi dovrebbero leggere co-
tanta Apocalisse per mezzo di 
un ' lettore antomatico • che 
voltera meccan-camente le pa-
pine xerondo un sistema idea-
to c realizzaxo da un vero 
professore in scienze tecni-
che Ambasciatori, rappresen-
tantl. diplomaVci. sindacl e 
rapprcsentanti della cultnra e 
dell'arte — e la formula d'uso 
— hanno per primi ammi-
rato i circa 210 chili di Apo-
calictse. JVaturalmenle senza il 
dnbbio che tutti insieme. in 
fondo fossero sotto Vantica ala 
nera del profetico Giovanni. 
Ora pud accedere il pubblico 
come al cinema e strabiliare. 
\la e'e puzza di morto e di ce-
neri. Una piccolo salvezza e'e: 
aver fede nelle oarole. en-
trare in una libreria e com-
prare una piccolo edizione 
economica della cera Apoca
lisse di San Giovanni, l cal-
tolici. e noto. non savo degli 
attenti e pazlenti lettori del 
loro preziosi librl AKrimenti 
come sarebbe ' possibile la 
volgarita delta ralfinatezza? 
E pensare che nn dhegnino 
di Gro.« porta il »iiIi»rJO.' Ma 
che ei sia un lontano segreto 
accordo di conglura Ira il 
profetico Giovanni e il reali
sta Grosz? •-• 

da. mi. 

Un bel volume degli Editori Riuniti 
sui fesori artistici del Museo dell'Ermitage 

I capolavori della scuola 
Iiamminga e olandese 

Rembrandt: Danae, particolare 

Segnalazioni 
MILANO — Amedeo Renzini, di Venezia, espone un'inte-

ressante serie di lavori alia Galleria Vinclana (Via Man-
zoni n. 44). 

— Alia Galleria del Milione (Via Bigli 2) i stata ordinata 
in questi giornl una • personale - di Karl Plattner. 

— Sarai Shemann, I'artista americana, di cui II nostro 
giornale si e recentemente occupato in occasione della sua 
esposizione a Roma, ha inaugurato una mostra presso la 
Galleria delle Ore (Via Flori Chiari 18). 

— Giancarlo Ossola, un giovane pittore milanese, espone 
alia Galleria del Mulino (Via Brera 30). 
. — France*co'Tabuaso ha allestito una bella mostra perso

nale alia Galleria Gian Ferrari (Via GesQ 19). 
' Presentato da Mino Maccarl, Arnoldo Ciarrocchi espone 
un gruppo niitrito di quadri. dipinti dal '38 al '63, presso la 
Galleria Stendhal (Via Gesu 13). 

— Raffaele Castello, il singolare pittore di Capri, che da 
pescatore e fotografo, e diventato artista d'avanguardia, 
peregrinando per tutta I'Europa fra il '30 e il '35, presenta i 
suoi quadri alia Galleria Minima (Via Bagutta 18). 

— Nino Perizi, di Venezia, espone presso la Galleria 
N'umero (via S. 8pirlto 24). 

— Un gruppo di pittori ftamminghi di tendenze diverse, 
astratte e figurative, ha organizzato una - collettiva - alia 
Galleria San Fedele (Piazza 8an Fedele 4). Di questi artlsti, 
in Italia, ai conoseeva £ia Slabbinck. Gli altri sono Cobbaert, 
De Vos, Houwen, Schelck. 

ROMA — Prima • penonale » italiana di K.O. G8tz alia 
Galleria • L'Attlco . (piazza di Spagna, 20). 

— Pitture dell'americano Alan Davie alio Studio d'arte 
• La Medusa > di via del Babuino. - - - ( - - • • 

— Da Pogliani (via Gregoriana, 42) una mostra di arte 
precolombiana. 

— Renzo Vespignani espone le sue pitture piu recent! alia 
« Nuova Pesa » (via del Vantaggio, 46). 

Gallerie a 

Palazzo Strozzi 
Dal 23 marzo' al 28 aprile. 

trenta fra le principal! galle
rie d*arte private italiane. si 
incontreranno a Firenze. in 
Palazzo Strozzi. per una - Mo
stra Mercato Nazionale d'Ar-
te Contemporanea -. Tale in-
contro. che viene attuato per 
la . prima volta. vuole favo-
rire la qualificazione generate 
del mercato d'arte. sensibi-
lizzare alle piu moderne cor-
renti artistiche un sempre 
maggior numero di persone 
e interessare. in una Infor-
mazione di garanzia. il col-
lezionista ai valori dell'arte 
contemporanea quali il mer
cato italiano propone. 

Uniftcando le singole e fra-
zionate iniziative locali • che 
finora hanno separatamente 
agito in questo delicato set-
tore. si intende cosi avviare 
ad un piii sereno esame. sia 
in sede nazionale che estera. 
il problema del mercato con-
temporaneo d'arte. di puntua-
Hzzare la natura specifica e 
I'importanza che in questi ul
timi anni e venuto assumendo 
in tutto il mondo. 
- Moltissime saranno le opere 
inedite present! alia rassegna: 
e cift aumentera Pinteresse 
anche al di fuori del semplice 
incontro rra collezionisti e 
mercanti d'arte. Anche il pub-
blico piii largo, in ci6 aiuta-
to dal catalogo che verra edi- • 
to per 1'occasione. polra tro-
vare nella mostra motivo per , 
un impegnato incontro con di

pinti. sculture. e opere grafi-
che che offriranno uno scel-
to ed ampio panorama: dal 
cubismo e futurismo alia sta-
gione novecentista. dal nco-
realismo all'astrattismo. e al
le piii recenti proposte figu
rative. Da sottol:neare e an
che il fatto noi che non ci sa-
ranno solo artisti itaiiani. 
giacche molte gallerie hanno 
nelle loro collezioni opere di 
artisti francesi. tedeschi. olan-
desi. belgi, canadesi. spagnoli. 
americani. 

Inoltre. studiosi e critici. 
artisti e galleristi saranno a 
piii riprese e in diversi mo
di impegnati. per tutta la du-
rata dell'esposizioue. in un 
programma di conferenze. di-
battiti, lez!oni e convegni. al 

- fine di port a re al piii alto li
vello l*eecez;onaIe incontro 
che Tiniziativa suggerisce c 
determina. 

Le Gallerie che hanno ade-
rito. su invito, alia rassegna. 
sono: La Medusa. La Tarta-
ruga. La Salita. Pogliani. 
LObelisco. Schneider. L»8 
Odyssia di Roma: Blu. Le 
Ore. II Naviglio. Gianferrari, 
Schwarz LoronJolH. Cadario. 
Grattacielo. Apollinaire di 
Milano: Spinctti. Santacroce. 
II Fiore, L'Indiano, Quadran-
te. Numero di Firenze; Rot-
fa di Genova; Colongo di Biel-
la: de* Foscherari e La Log-

Sia di Bologna: II Centre di 
fapoli; n Cavallino di Vene

zia e La Bussola di Torino. 

11 - Non comprare piii quadri 
cattivi »: e Pietro I che scrivc, 
litorno al 1715, ad uno dei 
suoi tanti inviati, ambascia
tori e addettl commerciali. i 
(Utali metro per tnctro batte-

. vano Olanda e Belgio alia ri-
. CPrca di opere importanti per 

la collezione imperiale. Nel 
• I6.07 lo zdr aveva fatto il suo 
, primo uiappio in Occidente, 
II suo gusto artistico era al
io ra assai grezzo. mentre lo 
appasslonava tutto cio che 
riguardava le navt e le co-

: struzionl navali: cosi di tan-
." ti e tanti quadri sbirclati gli 

piacqucro soltanto le marine 
di Bakhuyzen e Silo. 

A/a nella mente certo gli 
restd qualcosa dello straordi-
nario mondo della pittura oc-
cidentule. qualcosa — dovet-
te pensare Pietro 1 — che 
non poteva mancare alia 
grandezza. sua personale e 

• dello Stato russo. E in po-
chissimi anni lo zar divenne 
un grandisslmo collezlonista, 
sguinzaglift per I'Europa fi-
duciari ben provv'tsti di de-
naro. allaccio rapporti con 
esperti, collezionisti t mer
canti. Nasceva cosi quella che 
sarebbe divenuta una delle 
pin stupefaccnti e grandiose 
collezioni di pittura. u nitcleo 
del futnro Ermitage. il mu
seo dei musel. 

Nel 1717. luri Kologrivov. 
incaricato dello zar, acquistb 
all'Aja 43 quadri per la de-
corazione del palazzo di Mon-
plaislr fresco di calce a Pie-
troburgo. e ancora. a Bruxel-
les e Anversa ben 117 dipinti. 
Pin di 120 opere acqnistava 
nel frattempo I'addetto com-
merciale ad Amsterdam 

Presto il palazzo di Mon-
plaisir divenne piccolo e. con 
il secondo viaggio di Pietro I 
in Occidente. la colleztone su-
bl un poderoso incremento e. 
soprattutto, un gran salto 
qualitativo: lo zar di persona 
aveva frequentato aste. mer
canti, pittori. gallerie. 11 nu-
cleo inizlale di pittura fiam-

. minga e olandese divenne cosi 
un 'Corpus* poderoso per 
numero e qnalitu dei dipinti, 
con sempre nuove aggiunte 
preziose. Su questo -corpus* 
si moltiplicano le raccolte: nel 
padiglione Ermitage a Peter-

. hof, nella Kunstkammer e, 
verso la meta del Settecento. 
nel palazzi di Tsarskoie Selo 
e di Oranienbaum (da que-
st'ultima galleria gran parte 
dei quadri furono trasferiti 
nel 1776 all'Accademia di Bel
le Arti). 

Nuovo impulso venne dato 
alle collezioni da Caterina II: 
ancora una volta le ambizloni 
artistiche si sposavano con le 
ragioni politiche. E con Ca
terina grande importanza ac-
quistano i rapporti con gii 
intenditori: bast era ricordare 
la parte avuta da Diderot, da 
Falconet, da Grimm, dal col-
lezionista ginevrino Tronchin 
che fu amico di Voltaire, dal 
principe Golif.tyn incaricato 
d'affari a Parigi dal 1765.-

Inviati e corrispondenti sco-
vano e acquistano quadri or-
mai da tutta VEuropa occi-
dentale: nel 1774 il primo ca
talogo delle collezioni impe
rial! conta 2.0S0 opere. Per 
circa un secolo durarono. an
che se sempre pift radi dopo 
Caterina II. gli acqiiisti e par
ticolare cura si ebbe per la 
sistemazione secondo scuole 
e artisti. Nel 1849 si contava-
no 4.500 quadri nella galleria 
imperiale. nel depositi e nei 
palazzi - di Pietroburgo Nel 
1H52 venne inaugurato il Nuo
vo Ermitage divenuto museo 
pubblico: vi si entrava con 
it frac, Vuniforme o su invito 
speciale. ma a partire dal 
1865 Vaccesso fu libero. Ul
timi acquisti importanti del-
VErmitage furono la Madon
na Litta di I^eonardo e la Ma
donna Conestabile di Raffael-
lo per interessamento dello 
storico S.A. Ghedeonov che 
fu il primo direttore del mu
seo di una certa importanza. 
Un triste ristagno ci fu fra 
la fine dell'Otlocento e i pri
mi anni del Novecento. E' con 
il potere sovietico che comin-
cia una nuova storia dell'Er
mitage. una radicale impo-
stazione scientifica delle col
lezioni e dei restauri, una 
vera sistemazione dei cata-
loghi. una fase di ricerche 
dentro e fuori dell'Unione 
Sovietica, un rapporto con il 
pubblico di prande impor
tanza culturale IM storia me-
ravigliosa dell'Ermitage viene 
ora raccontala in un bel vo
lume pnbblicato dagli Editori 
Riuniti che e il primo di una 
serie dedicata ai tesori del 
museo: M.I. Artamonov. e 
W F. Levinson-Lessing, noil 
specialisti, presentano i di
pinti della Scuola olandese 
e fiamminga del XVII e XVIll 
secolo Segniranno un volu
me dedicato all arte dei se
coli XIIl-XVl e che illustrera 
opere di maestri italiani. fran
cesi. tedeschi e olandesi: e 
un terzo volume dedicato alia 
produzione italiana. francese. 
tedesca. spagnola e inglese 
dei secoli XVII e XVIII. E' 
alio studio un volume sulla 
pittura francese del XIX e 
XX secolo Ognuno di questi 
volumi conterra circa 90 ri-
produzioni a colori. 

Questo primo volume, assai 
pregecole. rlguarda in par
ticolare le 40 opere di Rem
brandt e le 40 di Rubens 
consercate all'Ermilage. i di
pinti di Jan van Goyen. van 
ner Neer Berchem, Jacob e 
Salomon Ruysdael. Paulus 
Potter. Pieter de Hooch. Ter-
bmgghen. Adrian e Isaac 
Ostade Jan Steen. Willem 
Kalf. •• CIae.<!2-Heda. Fran* 
Hols. Antonio can Dyck. Jor-
daens. Tenlers. Lastmann, 
Terborch. Metsu. 

Dario Micacchi 

< f 

II messaggid 
concrete di 
Otto Haesler 

La morte di un ar
ch itetto tedesco la 
cui opera e un raro 
esempio di continui
ty con le esperienze 
razionaliste in . un 
paese socialista 

Solo ora giunge notizia della morte 
a Wilhelmsort, nella Repubblica Demo-
cratica Tedesca, di Otto Haesler, archi-
tetto del gruppo razionalista tedesco, as
sente da molti anni dalle cronache cul
turali . -

Senza • essere legato ne al gruppo di 
Francoforte ne a quello di Berlino, Hae
sler contribul notevolmente con le sue 
opere a quella conferma e dilTusione dei 
canoni funzionali, realizzando in soli die-
ci anni, dal '24 al '34, numerosi quar-
tieri, scuole, edifici pubblici, e confer-
mando l'interesse per un 'archi tet tura di 
•c consumo > sociale, collettivo, che con-
traddistinse quasi tutto il movimento ra-
zionalista tedesco. . . ' . . . - . 

I suoi lavori piu noti furono i quar-
tieri e le scuole a Celle e a Rathenow, 
le case di abitazione nel Dammerstock a 
Karlsruhe, l'ospizio per anziani a Kassel. 

Durante il periodo nazista, dal 1934 
al 1945, per ben undici anni, Haesler si 
rifugio nel villaggio di Entin, sospen-
dendo qualsiasi attivita. Nel 1946 venne 
chiamalo dalla citta di Rathenow (RDT), 

dove aveva gia lavorato prima del na-
zismo, per il piano di ricostruzione e di 
sviluppo della citta, che portd a compi-
mento in 5 anni e che resta uno dei 
pochi esempi di continuita con le espe
rienze precedenti che - sia stato allora 
realizzato in un paese socialista. 

Membro della Deutsche Banakademie. 
professore di ruolo, negli ultimi anni 
era stato ricoverato per una grave ma-
lattia. 

HaesJer ci lascia un messaggio con-
creto, fatto di opere civili, nella prospet-
tiva da lui stesso posta a premessa della 
sua autobiografia: « / costruttori dei se
coli passati hanno estratto le loro opere 
dallo spirito del loro tempo. Augnria-
moci che anche le nostre opere architet-
toniche siaiio alitncntate dallo.spirito del
la nostra epoca, dallo spirito del socia-
lismo >. 

c. a. 

Nella foto: Scuola elementare 
a Celle (1929) 

Un libro che amplia 
il panorama del ra-
zionalismo tedesco e 
che mette a fuoco 
una viva personality 

L'opera 
di Ernst 

May 

' L'editore Alexander Koch di Stoccar-
da ha dedicato il primo libro della col-

' Iana • Bauten und Planungen " all 'archi-
tetto Ernst May, nato a Francoforte nel 
1886 e tut tcra operants in Amburgo. 
" II volume segue tutta l 'aitivita svolta 
dall 'architelto per oltre quarant 'anni , dal
le pr ime realizzazioni di borghi rurali 
ai piii recenti quart ier i . In part icolare 

. e assai ben documentato il periodo dal 
' 1925 al 1930. quando May, per una serie 
di fchci circostanze, si trovo a ope rare 
in Francoforte sul Meno come architet-
to-capu della citta e come presidente delle 

^due principali cooperative edificatrici. Ta-
' le doppio potere gli permise non solo 
di elaborare il Piano regolatore generale 

" — in.cui applied con coerenza le idee di 
sviluppare la citta per nuclei satellltt — 
ma di progettare molti dei nuovi quar
tieri di espansione. Ira cui il celeb re R6-
merstadi , organizzandone i sistemi co-
stni t t ivi , in gran parte prefabbricati, e 
ra r redamento . 

Come rileva giustamente Walter Gro-
piiij neirintroduzione, mentre molti dei 
razionalisti tedeschi potevano applicare 
le nuove teorie solo a progettt sulla car
ta. May le trasformd in pezzi di citta, 
cuntribuendo in modo esemplare alia loro 
aflermazione e dilTusione. In conseguen-
za di tale successo May e un folto grup
po di suoi collaborator! furono invitati 
nel 193G nell 'Unione Sovietica. 

E' questo un periodo ancora assai poco 

documentato e s tudiato e la presente bie-
grafia vi dedica un intero capitolo, illu-
strando l 'attivita urbanistica svolta con 

, i piani di Magnitogorsk. Stalinsk, Leni-
nakan e con la proposta di ristnittura-
zione e di sviluppo della grande Mosca, 
sulla base di unita-satellit i . 
; AI contrario di gran par te deU'emigra-
zione tedesca che si stabili , dopo l'av-
vento del nazismo, nei paesi anglosasso-
ni. May si trasferi dall 'Unione Sovie
tica nel Tanganika, cont inuando la sua 
att ivita di archi tet to. 
T Nel 1954 r ientro in Germania e da »1-
lora ha progettato numerosi quart ier i in 
Amburgo, Aachen. Lubecca ecc. 

- Completa il volume un documentato 
elenco dei collaboratori , assai interessan-
te pe>- una storia piu approfondi'.a del 
razionalismo tedesco. Viene cos) colmata 
una grossa lacuna nella storia del Movi
mento Moderno in Germania . centrato 
fino a oggi sopra t tu t to suU'esperienza e 
l 'attivita della Bauhaus. Sarebbe assai 
utile una traduzione i ta l iana 'd i tali ope
re, soprat tut to per chiar i re I'influenza che 
esse escrcitarono sulle migliori proposte 
di edilizin economica fatte allora in tta-
lin, da Pagano a Diotallevi e Marescotti. 

Nella foto: veduta di un blocco 
di edifici del eelebre Romerstadt 
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