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Crisi 
di cultura 
e non solo 

' * . • J . . . . 

di meni 
L'agitazione degli studenti d'ar-
chitettura in Italia rivolta contro 
I'asservimento agli interessi par-

ticolari 
/ « • . " 

Le decrepite strutture delle facoltd di Architettura sono 
scosse da un violento terremoto: a Koma contmua da quasi 
un mese Voccupazione a Ftrenze professori e studentx 
dtb<ittono i probtemi delia TIforma in Infuocate assemblee, 
a Milano e Torino le commission! paritettche sono at lavoro, 
a Palermo e Napoli si va sviluppando 1'aqitazione. L'iniziafiua 
dcgli studenti ha investito docenti e assistenti mettendolt dt 
J route alle proprie responsabilitu, diuidendoli, obbltgandoii 
a scepliere, a battersi. 

Ln lotta — che si e gid estesa a Firenze alia facolth di 
Lettere e Filosofia — rappresenta una svolta nel mouimento 
atudentesco. Nel passato gli universitari, come del resto 
larghe masse di giovani delle scuole medie, sono spesso statl 
protagonisti di uiuaci proteste ma gli obiettiui erano sempre 
di carattere settoriale: si gridava no al piano decennale. si 
chiedevano pin aule, si reclamava Vallontanamento di un 
professore razzista. 1 successi non sono mancati ma il problema 
del rinnovamento democratico deU'Uniuersttd e rimasto sul 
tappeto ed ha richiesto a tutti gli interessati un maggiore 
sforzo di ricerca, un appro}ondimento ideologico." 

E' mer'xto dell'Unione goliardica italiana avere indivtduato 
nella trasformazione degli studenti da semplict consumatori 
a produttori di cultura uno dei cardini del nuovo assetto 
da dare aH'Unttfersitd Assumere responsabilitd oggi nella 
scuola per non lasciarsi integrare domani in una societa che 
subordina gli interessi e la personalita del tecnico ai disegni 
dei monopoli. 

Non piu passivi testimoni 
dello scempio urbanistico 

Tali principt sono stati a lungo appannaggio di ristrette 
Elites. Soltanto quest'anno sono diventati popolari tra gli 
studenti di Architettura c hanno ispirato gli sctoperi, le 
occupazioni di facoltd, i dibcttttt, gli scontri con certi docenti. 

Perchk proprio ad Architettura? La risposta pud trovarsi 
nelle parole pronunciate da uno studente durante il convegno 
indetto Valtra setttmana dall'tn-Arch: * Basta andare in giro 
per Roma per vedere riflessa negli scempj urbanistici 
Vassurdita della nostra facolta». I futuri architefti, forse 
piu degli altri studenti, sono costretti ad interessarsi a quanto 
succede fuori delle aule scolastiche. 

Vanno in giro per la citta e vedono t quartieri-dormltono, 
il cemento che soffoca opni cosa, il traffico caotico. i luoghi 
di lavoro lontum dalle abitaiioni; entrano net locali della 
facoltd e si senlono ordtnare da un professore di costruire it 
plcstico della * casa del traghettatore»; poi scoprono che 
quell'insegnante, come quasi tutti gli altri. e uno degli 
artefxci degli sventramenti esenuiti a Roma durante il 
fascismo, uno degli apologeti del monumentalismo piacen-
tiniano, e uno dei collaborator dell'Jmmobiliare. 

La ribellione. dapprima soltanto morale, nasce spontanea-
mente. *Non voglio essere come loro, non voglio msertrmi 
in questa scuola, in questa societa, non voglio diventare uno 
strumento nelle mani dei padroni della citta»: questo e il 
terreno ideale da cui sono germogliate la loita degli studenti 
di Architettura e I'unita — fortissimo alia base — tra indi-
pendenti, comunisti, socialbti, cattolici. radtcali. liberaH, 
soctaldemocratici. Soltanto uno sparuto gruppetto di fascisti 
— immediatamente isolnto ed abbandonatosi a squallidi atti 
di teppismo — non ha condivlso le esigenze degli altri 
studenti. La cosa non sorprende. 

Architetto-artista 
e Architetto-specialista 

La posizione del tecnico nella societd e forse il tema piu 
sentito dagli studenti. A Roma, nella facolta occupata. e 
stata costituita una commissione di studio proprio per appro* 
fondire Vargomento. 1 aiouani aborriseono tanto la concezione 
dcU'architetto-arhsta che prevale nella cultura accademica 
quanto qnella deH'architetto-specialista che e cara alia Con-
findustria. tntuiscono che la loro Iiberta e strettamente legato 
alia lotta di classe, che la proprieta prirata del suolo urbano 
condiziona in modo determinunte Vattivita edilizia e i piani 
regolatori. Costruire le palazzine per I'lmmobiliare e i tanti 
ras dell'edilizia, oppure diuentare protagonisti di una demo
cratico pianificazione urbanistica? Questo e uno dei piu 
angosciosi dilemmi che i giovani si pdngono. Un aiuto non 
lo riceveranno certamente dal professore che dirige I'lstituto 
di urbanistica se si deve giudicare dal fatto che I'lstituto e 
rimasto del tutto indifferente alia lunga e travagliata vicenda 
del P. R. di Roma. 

La vita delle citta d'altra parte non pud essere separata 
da quella del territorio arcostante, dello regione. Qwsti 
concetti, ormai largamente dtffusi, non sono ancora entratl — 
atmeno a Roma — nella facoltd di Architettura. Nessun 
professore porta agli studenti dei problemt, delle discussioni 
e delle battaglte connesse alia programmazione economica; 
chi vuole sapere. chi ha coscienza della necessita di partecipare 
ad una lotta che lo riguarda direttamente non trova nella 
scuola alcun aiuto. 

Gli studenti chiedono quindi la riforma e chiedono che 
la riforma porta dalla facoltd, che venga fatta con la loro 
partecipazione Non e che abbiano in tasca bell'e pronto U 
progetto di riforma ne che sappiano gid con precisione quali 
dovrebbero essere la struttura e il funzionamento della facolta. 
Hanno perb fissato alcuni principi In una mozione approvata 
di recent* k detto: *l motioj che hannp ispirato la nostra 
agitazione sono: Vesigenza di una maggiore democraticita e 
di una elaborazione collegiale della vita culturale della 
facolta; la necessita di collegare la scuola alia realta del 
Paese, prccisando la sua funzione nel campo della ricerca 
scientifica e delVinformazione intesa come rilecazione ed 
interpretazione delle contraddizioni insite nell'attuale srlluppo 
della societa; il sostanziamento dell'autonomia dell'Unioersita 
dalle strumentaltzzazioni dt interessi di particolari gruppi di 
potere economico*. 

Piu vasti collegamenti 
per un'azione di fondo 

Gli strumenti della riforma — commissioni paritetiche tra 
«tudentt. assistenti e professon, Consiglt dt utttuto, Costituente 
nazionale — non sono statt ancora deftnitt anche perche il 
problema prelimtnare e quello di convmcere tutte le forzt 
di Architettura delta palidita di certi obiettim. Del resto i 
giovani insistono sul fatto che a tali obiettici sono tnteressati 
i partiti democrattci e i sindacati fbasta confrontare te 
postziont della FILLEA-CGIL e quelle degli studenti sul 
problema delta casa per conmncersene) at quali hanno chiesto 
cottaborazione e proposto per tl futuro funziont dt correspon-
sabtlitd nella direzione della Facoltd. 

II discorso degli studenti e largamente unitano. Si riatlaccta 
aglt idealt e alle speranze della Resxstenza e si basa tulle 
esigenze che scaturtscono dallo sviluppo industnale del 
Paese. Non tnene chiesia una riforma qualsiast. * la riforma 
della Fiat», come qualcuno I'ha chiamata, rifacendosi ai 
tentatipi di insabbiamento operati dal monopotio a Torino; 
von sono paghi della prospettiva di una migliore preparazione 
tecnica ma reclamano un insegnamento antiaccademico, una 
cottaborazione aH'attintd di ricerca degli tstituti e all'indinrzo 
dei programmi di studio. 

II linguapgio con il quale talcolfa si esprimono gli student! 
di .Architettura e stato definito • iniziatico -: effettioamente 
locuzioni come * potere decisionale >, • Iivelto-proposta o 
licello-soluzione • e cosi cia sono piuttosto frequent! net 
documenti e nei discorsi ma commetterebbe un grossolano 
error* chi si attardasse a ironizzare su questi aspetti formali 
tfell'aaitazione e non cogliesse la maturita, il coraggio e i'tmps-
<gno civile dei giovani. 

L'importante e che questa consapevolezza dicenga un 
tmpegno permanente e che si colteght, per essere efficace, alia 
pit Qenerale battaglia del movimento operaio. 

Silverio Corvisieri 

ive 
PORTINARI 

/ tragici contadini 
del pittore brasiliano 

of Palazzo reafe di Milano 

Candldo Port). 
nari: «Canga-
ceiro >, olio su 
legno. 

Dal 10 aprile si 6 inaugu-
rata alia Sala delle Canatidi, 
in Palazzd Reale, l'attesa mo-
stra di Candido Portinari. il 
pittore brasiliano, figlio di 
contadini veneti. morto un an
no fa. in eta di cinquantanove 
anni. per avvelenamento da 
colori. 

Sino ad oggi. della sua ope
ra. poco si conosceva in Ita
lia- Nel '50 flgurava a Vene-
zia un gruppo di quadri che, 
is realta, non erano tra i piu 
rappresentativi della sua ar
te. Cosl Portinari passb pres-
soche inosservato. Nel '46 m-
vece. a Parigi. dove aveva 
esposto presso la galleria 
Charpentier. aveva avuto una 
maggiore fortuna e la critica 
piu autorevole gli aveva tri-
butato un sicuro consenso. 
Ora. flmlmente. questo figlio 
di emigrati italiani ritorna 
con duecento opere tra qua
dri. disegni. acqueforti e lito-
grafie. E forse questa volta. 
anche da noi. avr& l'accoglien-
za che si merita. 

Ma non sara poi tanto facile. 
I pregiudizi contro un'arte co
sl vivamente impegnata nel 
raccontare con modi epici il 
dramma di un popolo. la sua 
fame, la sua fatica. le sue su-
perstizioni. la sua volonta di 

f iustizla. sono duri a morire. 
ppure Portinari e un pittore 

sempllce, forte, ricco di ten-
sione, di violenza e di tene-
rezza insieme: un pittore che 
sa comunicare le proprie idee 
e i propri sentimenti. 

La sua arte non si potrebbe 
Immaginare senza la grande 
esperienza messicana, senza gli 
esempi delle vaste pitture mu-
rali di Orozco. Rivera e Si-
queiros. In Portinari perb ba 
agito con energia anche I'in-
fluenza plcassiana. quella cu-
bista e soprattutto quella di 
- Guernica -. Ma se tali in-
fluenze sono immediatamente 
riconoscibili nella sua p.ttura. 
altrettanto appare evidente la 
sua originalita. la sua capa
city di trasformare ogni in
fluenza in sostanza propria. 

II senso della grandezza cbe 
e in lu! ricorda 1'ampiezza e 
1'energia di certe strofe neru-
diane. In alcune tele, d-.pinte 
negli anni dell'ultima guerra 
e subito dopo. questo senso 
della grandezza si esaspera in 
accent! eloquent! ai tragedia: 
i suoi contadini angolosi os-
suti. con le mani nodose come 
ceppaie. coi volti tormentati 
dalle rugbe e dalle cicatrici. 
assumono allora l'aspetto am-
monitore dei proferi. 

La gente brasiliana e. in 

f tenere. U tema co?tante del-
a sua pittura: i bambini la-

ceri. magri. cbe guardano da-

BALLA 
Tra futurismo e figurazione 

in trecento opere 
esposte a Torino 

Balla: « Fallimento » 

vantl a se con occhi fissi. in-
terroganti; i negri e i metic-
ci piantati sulla terra coi 
grossi piedi sformati; le ma-
dri che piangono i figli per-
duti; gl: uomini e le donne in 
processione o al lavoro nei 
campi, 

La mostra milanese offre 
una visione completa di ogni 
momento dell'arte di Porti
nari. e non potendo presen-
tare i vasti affreschi che egli 
ha dipinto in America, a Wa
shington per la biblioteca del 
Congresso. a San Paolo per 
la Radio-Tupl. a New York 
per il nuovo Palazzo dell'ONU, 
presenta una serie di studi, 
di bozzetti. di tele che inte-
grano le inevitabili lacune. 

Inoltre la parte grafica ci 
e parsa eccellente: Portinari 
disegna da maestro: sicuro. in-
cisivo. efficace. Nei disegni, 
assai spesso, cade anche lo 
schematismo post-cubista che 
talvolta, al gusto di oggi. pud 
risultare fastidioso 

Forse con una selezione piu 
severa la mostra ci avrebbe 
anche guadagnato, ma cosl 
si ha davanti un Portinari 
~ intero >, senza schermi, con 
tutti i suoi caratteri. col suo 
metodo di lavoro, anche coi 
suoi difetti 

Una mostra che si vede con 
emozione. Girando la sala 
delle Cariatidi. davanti a que-
ste tele popolate di immagini 
dolci e terribili. si ha l'im-
pressione precisa che Tarte, 

. oggi. pud ancora parlare de
gli uomini agli uomini- In cid. 
con forza, e raccbiuso il mes-
saggio umano di Candido 
Portinari. 

Prossima 
esposizione 

della collezione 
Johnson's Wax Co. 
Nella seconda decade di apri

le. arrivera in Italia da Atene. 
per essere esposta a Roma. la 
collezione di quadri della John
son's Wax Co. - tj 

I 102 dipinti. che sono opera 
di altrettanti pittori america-
ni viventi ed appartenenti a 
tutte le scuole e tendenze. ver-
ranno esposti in tutto il mondo. 

La collezione e stata acqui-
stata dalla Johnson's Wax Co 
alio scopo dl dare un panorama 
completo dell'arte contempora-
nea americana e per questo si 
intitola: -Ar te americana og 
gi- . 

Balla: « Velocita d'automobile " 

La Galleria civica d'arte 
moderna di Torino, a cura di 
Enrico Crispolti e di Maria 
Drudi Gambillo. ha organiz-
zato una grande esposizione 
dell'opera di Giacomo Balla 
che comprende oltre trecento 
opere. • , * -* 

Balla. che e nato a Torino 
nel 1871. all'eta di ventiquat-
tro anni ei trasferl a Roma 
dove rimase fino alia sua 
morte. avvenuta nel 1958. Nel
la sua carriera vi sono alme-
no tre grandi periodi: il primo 
periodo d'ispirazione verista. 
il secondo legato all'esperien-
za futurista. e U terzo che, 
verso il "30. segna il suo ri-
torno definitivo ad una pit
tura naturalistica. 

A Roma. Balla aveva por-
tato con se la lezione divisio- t 
nista piemontese e lombarda,' 
nonche la conoscenza dell'im-
pressionismo e del post-im-
pressionismo francese. Era. fin 
d'allora, un artista ricco di 
curiosita. di interessi. tutto 
teso alia ricerca di temi nuo-
vi e di modi piu liberi, moder-
ni. Questa e la ragione per cui 
in questo primo periodo egli 
pote avere una slcura influen
za su - giovani artisti quali 
Boccioni e Sironi. a quel tem
po dimoranti nella capitale. 
Nel primo Balla e particolar-
mente presente I'amore per i 
sobborghi e le periferie ur
bane. che poi ritroveremo in 
Boccioni e in Sironi, seppu-
re. specie in Sironi. con for
me e spirito ben diversi. -̂  

Di questo primo periodo e 
anche tip.ca l'ispirazione so-
ciale di Balla. A questa si ri-
collegano direttamente qua- ' 
dri come il - Mendicante - e 
« n fallimento - del 1902. o 
come - La giornata dellope-
ra io- del 1904 Guardando le 
sue opere divisioniste. ci si 
ricorda soprattutto di un Mor-
belli o di un Pellizza. Balla 
tuttavia appare piu distaccato, 
meno sentimentale. meno ro-
mantico Questo carattere piii 
tecnico che emotivo. piu men-
tale, che appassionato, faceva 
parte della sua inclinazione 
verso un'arte sperimentale 
che. nel futurismo. ebbe mo
do di appagarsi compiutamen-

lirenze 
Un museo 
di Rosai 

' Un museo dedlcato alle opere di Ottone 
Hcwai e in via di allestimento nell'ex « Con-
vento delle Oblate", a Firenze. nello stesso 
palazzo che. oepita l'Accademia di ecienze 
-La colombaria* e i musei di * Firenze co-
m'era » e della * Preistoria », nonche le Bi-
blloteche comunali e del Risorgimento. 

Si tratta di tre grandi sale nelle quail 
verranno slstemate 58 opere di Roeai. che 
fanno parte di tre collezion) distlnte inti-
tolate rispettivamente: « Firenze vista da Ro. 
j»ai •», i -Tondin i - (i noti medaglionl rhe 
rappresentano personalita delle arti e della 
cultura) e i -R l t r a t t l - degli amici del pit-
tore fiorentlno. 

Le opere sono state donate al Comune. con 
lascito notanle che sancisce la perpetua e 
inalienabile visione al pubblico, dalla vedo-
va di Rosai. signora Francesca Fei e dal 
fratello del pittore. signor Oreste Roeai. 

Fra le opere eeposte figurano: «• L'Autori-
tratto » davanti a Palazzo Vecchio. le vedute 
di numerope chiese fiorentine. tra cui- Santa 
Maria Novella, il Carmine. Santo Spirito, 
nonche molti paesaggi tipici rosaiani 

Milano 
Viani 

te. Nel futurismo, infatti, Bal
la vide l'ideale positivistico, 
tecnico e modernista. realiz-
zarsi con l'impeto dell'avan-
guardia e ne fu conquistato. 

Nel 1910 firmo il primo 
"Manifesto dei pittori futu-
risti - e da questo momento 
il suo contributo al movimen
to fu tra i p;ii considerevoli, 
anche se non gli riuscl mai 
di toccare la pienezza espres-
siva e la potenza di persua-
sione poetica d i ' Boccioni. 
Sempre per il carattere di 
sperimentatore, tra i futuristi, 
egli fu quello che spinse lo \ 
schematismo delle linee-forza 
alia maggiore astrazione. fino 
alle * pure * - composizioni 
astratte di ritmi dinamici. 

Gia prima del '30 perd. esi-
tazioni e dubbi circa la va
lidity della poetica futurista 
si manifestano in lui. e do-
po questa data, come del resto. 
e da tempo, avevano gia fat
to gli altri protagonisti del 
primo futurismo. ritorna a 
una figurazione: ma vi ritor
na. a differenza dei suoi com-
pagni di battaglia; coi modi 
piu pacati e tradizionali. So-
litario. in disparte. dimen-
ticato. per quasi trenta anni 
ancora egli continuera a di-
pingere i suoi paesaggi > e i 
suoi ritratti senza che in essi 
il ricordo del futurismo fa-
cesse sentire la sua presen-
za II Balla futurista non esi-
steva piu. -

La mostra di Balla quin
di. presentando nella sua 
completezza l'itinerario di 
questo artista. offre una serie 
interessante di spunti critici. 
Dal punto di vista della sto-
ria • dell'arte contemporanea 
era senz'altro giusto ed op-
portuno farla. I dubbi pos-
sono nascere solo quando si 
tende a dilatare eccessiva-
mente il valore intrinseco 
del pittore. Comunque si 
tratta di una mostra che 
esige attenzione e studio. 
una mostra dalla quale la 
personalita di Balla vien 
chiaramente fuori. vivace e 
problematica, nelle sue con
traddizioni 

Mario De Micheli 

Viani: « Intemo » 

<̂ Lorenzo Viani. come si sa. e uno di que-
v gli artisti che non hanno ancora trovato una 

collocazione critica adeguata. La Galleria 
milanese del Mulino. in queste settimane. ha 

. messo insieme . una mostra antologica col 
tdesiderio di stimolare ad una ulteriore cono
scenza di questo singolare artista. anche 
perche non e infrequente incontrarsi qua 
e la con quadri e disegni vianeschi di dubbia 

• autenticita. In questa mostra sono esposti' 
pezzi di varie epoche, quasi tutti di una 
bella forza espressiva. Viani era un pittore 

! di radice plebea. I testl di Bakunin e i versi 
anarchic! di Gori. nella sua gioventii. avevano 
esaltato in lui passioni e risentimenti radicali. 

\ L'amarezza per il tradimento degli idenli 
~ risorgimentali, che aveva invelenito gli ul-

timi anni dei vecchi macchiaioli e di Fattori ' 
-in particolare. insieme con 1'infiammata pre-
dicazione del primo socialismo libertano. lo 
avevano interamente conquistato. Da Savona 

- a Livorno. allora. il litorale ligure-toscano 
brulicava di anarchici. Anarchic: furono an
che Roccatagliata, Ceccardi. Pea, Ungaretti. 
Iegati insieme con Viani, in un gruppo de
nominate Mantpoto dell'Apua. Negli stanzoni 
della Camera del Lavoro anarco-sindacalista 
di Viareggio. Viani ebbe il suo primo studio. 

Questi fatti non sarebbero importanti se 
- non facessero corpo con la sua arte. Viani 
aveva ripugnanza per le celebrazioni dei 
poveri che tanto verismo sociale svolgeva 
con spirito deamicisiano. Egli sentiva il bi-
sogno di un linguaggio rotto. truculento. 
6gorblatu via con la 6tee6a violenza e brutali-
ta con cui la vita aveva vilipeeo i suoi per-
sonaggi. gente di mare, poveri diavoli, va
gabond! e diseredati. Le sue nozioni in fatto 
d'arte si limitavano soprattutto ai caricatu-
risti politici: Daumier. Steinlen. Forain. Ga-

" lantara e i disegnatori .del Stmaltctssimus. 
E' su queste tracce cbe egli tentd la sua 

^ strada. Il suo linguaggio non ha certo la 
coerenza formale degli esempi francesi che 
amava. E* un linguaggio che spesso esce 

- dai ganghen. che procede per anacolutt e 
sgrammaticature. Spesso Viani esagera. non 
ha misura: ma anche in questo conserva. 
quasi sempre. I'autenticita della sbracatura 
popolaresca. forte e diretta 

E' all'interno di questo clima e di questi 
problem! che vanno studiate la figura e l'arte 
di Viani. La mostra del Mulino. quindi. senza 
essere in nessun modo una mostra critica. 
ripropone Viani, opportunamente. alia nostra 
attenzione 

m. d. m. 

SEGNALAZIONI 
MILANO 

O Alia galleria - Toninelli - (via 8. Andrea 8) i stata 
ordinata una mostra del pittore futurista Gerardo Dot-
tori con quaranta opere dipinte tra il 1913 e il 1938. 
O Una serie dl dipinti dell'artista austriaco Herbert 
Bayer, gia insegnante al Bauhaus di Dessau • oggi 
professore al Graduate Center di Harward, e esposta 
presso la galleria del • Levante • (via 8. Andrea 23). 
O Edo Murtic, pittore zagabrese, si presenta In que
sti giorni alia galleria •Bergamini* (via S. Damiano). 
O Giacomo Benevelli, giovane scultore milanese, 
espone alia galleria • Pagan! • del Grattacielo (via 
Breda 10). 
O Jose Guinovirt Bertran, pittore di Barcellona, 
espone alia galleria > Numero > (via 8. Spirito 24). 
0 Alia - Galerle Paris • (via Brera 30) sono presen-
tate alcune opere di Bernard Lignon. 
0 Natal* Filanino espone alia galleria « Vinciana > 
(via Manxonl 44). 

ROMA 
0 II Palazzo delle Esposizioni ospita la IV Rassegna 
di arti figurative di Roma e del Lazlo. Partecipano 
con circa 1700 opere quasi 800 pittori, scultori • inci
sor!. I preml acqulsto messl a disposizione dall'Am-
minlstrazlone comunale. sono andati per la pittura: 
1) tire 1.000.000, a Fausto Pirandello; 2) lire 800.900, 
a Glullo Turcato; 3) lire 500.000 ad Eruo Brunori; 
4) lire 400.000 ad Aldo Turchiaro. Per la scultura i 
premi sono stati assegnatl: 1) lire 1.000.000 a Leon* 
cillo Leonard!; 2) lire 600.000 ad Antonietta Raphael; 
3) lire 500.000 ad Aldo Caron; 4) lire 400.000 a Raul 
Vistoll. Per II bianco e nero I premi sono statl asse
gnatl: 1) lire 200.000 a Gaston* Novell!; 1) lire 200.000 
a Giacomo Ponzano; 2) lire 100.000 a Parisella; 2) lire 
100.000 a Giorgio Sforza. 

0 In occasione della V I Settimana dei musei, la 
Calcografia nazionale presenta nella galleria di via 
della Stamperia una documentazione della sua rac-' 
colta di incisionl dal sec. XV I a tutto I'Ottocento. 
0 Bruno Caruso espone e presenta un gruppo recen-
tissimo di dipinti alia galleria > Don Chisciotte > (via 
Brunetti 21-a). 
0 Per II 75* compleanno di Giuseppe Ungaretti, la 
galleria - L'Attlco > (piazza di Spagna 20) presenta 
28 tempere di Jean Fautrier destinate al libra • 75* 
Compleanno» stamps to per I tipi Edizioni Apoili-
naire di Milano. Sono esposti anche i manoscritti di 
Ungaretti e di Ponge e gli original! di altri docu
menti riprodotti nel libro. 
O Disegni di George Grosz dal 1913 al 1924 al • Fante 
di spade - (via Margutta 54). 
0 Opere recent! di Sergio Vacchi alia galleria «Odys-
sia - (via Ludovisi 16). 
0 Giuseppe De Gregorio, presentato da Marco Val-

- secchi, espone alia galleria • Liguria >, al numero 36 
della via omonima. 
0 « l l Bilico • presenta un giovane pittore calabrese, 
Gabriele Destefano, che i alia sua prima * perso
nate • romana. 

FIRENZE 
0 Sculture e disegni di Pericle Fazzinl alia galleria 
« Santacroce » (piazza Santacroce 13-r). 

LIVORNO 
. 0 V I I premlo • Modiglianl • alia Casa della cultura 

e • Aspetti detla ricerca 'informale in Italia fino al 
1957- al Palazzo del Museo. 

MATERA 
0 Tre giovani pittori pugliesl espongono a - La sca-

• - Ietta • (via Lucana 9): Luigi Guerricchlo, Salvatore 
- • Salvemini • Ivo Scaring!. 
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AII'Ente Premi Roma, In Palazzo Barberini, 
e aperta un'importante mostra dello scul-
ter* cubista Alexander Archlpenko. 

Roma 
Al Palazzo 
delle Esposizioni 
antologid della 
Galleria Comunale 

Scipione: « II cardinale decano » 

Bisogna esser gratl al professor Carlo Pie-
trangeli per aver posto il dito su una dplle 
tante piaghe delle strutture artistiche itahane. 
Grati per averci ricordato che esiste una 
galleria comunale d'arte moderna a Roma 
le cui vlcende avventurose. iniziate a cavallo 
del secolo. ancora durano di migrazione in 
migrazione con una crescita caotica di opere 
che. in tempi recenti. ha assunto il carattere 
di una crescita di funghj in un sottobosco 
culturale 

Ma questa galleria comunale di Roma, la 
cui ultima tnstissima sede e stata quella di 
Palazzo Braschi, puo contare su un nucleo 
importante di opere nate nell'ambiente ro-
mano Carlo Pietrangeli ne ha selezionnto 
opportunamente un nutrito gruppo e le ha 
eepoite. pulite p restaurate, al secondo pano 
del Palazzo delle Esposizioni in via Nazion.ite 

Dal catalogo apprendiamo che per la gal
leria viene ora prevista dal Comune la 
sede stabile del Palazzo delle Esposizioni con 
la possibile costruzione. in un futuro assai 
prossimo. di nuovi locali sul lato di via Pia-
cenza Fra le circa 250 opere esposte figurano 
dipinti di Scipione Vannutelli. Fortun. Ml-
chele Cammarano. Bernardo Celentano. V;n. 
cenzo Cabianca. una selezione dei «XXV 
delU Campagna Romana». di Giulio Ari-
stide Sartono. Canullo Innocenti, Armando 
Spadini. Antonio Mancini. Adolfo De Carolis; 
di Giacomo Balla. Depero e altri futuristi; 
numerosi dipinti di grande qualita o co
munque interessanti storia e cronaca della 
cultura artistica romana di Virgilio Guidi, 
Ferruccio Ferrazzi, Riccardo Francalancia, 
Gisberto Ceracchini. Antonio Donghi. Ame
rigo Bartoli. Scipione Bonichi. Mario Mafai. 
Fausto Pirandello. Renato Guttuso. Roberto 
Melli, Giuseppe Capogrossi. Orfeo Tamburi, 
Afro Basaldella. Franco Gentilini. Alberto 
Ziveri, Corrado Cagli. Carlo Socrate. Fran
cesco Trombadori. Giovanni Stradone. An-
gelo Savelli. Giovanni Omiccioli. Virgilio 
Guzzi, Luigi Bartolini, Rolando Monti. An
tonio Vangelli, Domenico Puriflcato. Ugo 
Attardi. Lorenzo Vespignani, Carlo Levi. Al. 
do Turchiaro. Piero Sadun. e ancora pitture 
di Felice Carena. Mario Tozzi. Enrico Pau-
lucci. AchiUe Funi. Ettore Tito. Primo Conti, 
Ard-ngo Soffic!. Gino Severini. Felice Ca-
•sorati. Carlo Carra. Mario Sironi. Giorgio 
Morandi, pttone Rosai. Pio Semeghini. Fio-
renzo Tomea. Vincenzo Ciardo. Bruno Saetti. 
Luigi Spazzapan. Gianfilippo Usellini. Piero 
Martina 

Poche sono le sculture di rilievo: un busto 
di Rodin, opere di Pericle Fazzini. Emilio 
Greco. Alfio Castelli. Giuseppe Mazzullo. Gia
como Manzu. Marcello Mascherini. Nino Fran-
china e Mario Negri. 

Va ricordato che un centinaio d'opere circa 
le ha ancora in deposito dal 1938 la Galleria 
nazionale di Valle Giulia. parte esposte c 
parte abbandonate nei magazzini o cantine 
che dir si voglia. 

Siamo dunque al primo atto di una pos
sibile rinascita della Galleria comunale di 
Roma. Ci vogliono mezzi economici adeguati 
per una politico culturale coraggiosa ma non 
fazlosa. E e'e nece&sita. grave di responea-
bil'ta culturale. in Un luogo che voglia chia-
marsi museo d'arte moderna- in Roma E* 
quindi -auspicabile per tutti che l'attuale 
arrembaggio alle tante stanze dei bottoni 
non coinvolga il gracile neonato della gal
leria comunale. 

da. m i . 

Palermo 
Nuovo museo 
archeologico 

Un nuovo museo archeologico e sort© a 
Palermo; e stato creato dalla Fondazione 
Mormino del Banco di Sicilia e raccoglie 
importanti testunonianze dell'arte Rreca e 
della numismatica dal periodo aragonese a 
quello borbonico. II museo. il cui materiale 
era sinora noto soltanto a pochi studiosi. e 
sorto in seguito alia decisione de] Ministero 
della Pubblica Jstruzione di notificare la 
collezione Mormino come un complesso che 
«per organicita ed alta qualita dei pezzi 
riveste un eccezionale interefse art:st:co e 
storico •». 

La collezione archeologica della Fondazio
ne venne istituita nel "58 con un primo nu
cleo costituito da vecchi depositi esistenti 
presso il Banco, cui si aggiunsero piii tardi 
van pezzi ceduti in deposito temporaneo dal 
Museo Nazionale di Palermo ed altri pro-
venienti da scavi effettuati con interventi 
finanzinri della Fondazione e con la col-
laborazione della Soprintendenza alle Anti-
chita della Sicilia occidentale. La collezione 
e stata ahmentata e notevolmente arncchita 
con un lavoro paziente che ha consentito ia 
con.-ervazione in Sicilia di un patnmomo dl 
inestimabile valore che altrimenti sarebbe 
andato disperso in collezioni pubbliche e pri
vate di tutto il mondc 

Le raccolte. allestite ora in moderns v 
razionali vetrine nella nuova sede del Musao. 
svolgono 1'affascinante tema della ceramiCF. 
greca dal periodo connzio a quello italmto 
e sono costellate di p»zzi di estrema ranta 
e di delicattssima fattura tra cui i vast 
a fondo bianco dipinti a vivaci colon, one 
grandi craten del VI secolo a C , statuette 
di terracotta provementi sia dalle nerropoli 
che dai santuari. 

Alia collezione archeolcigica si affianca un* 
raccolta ststematica di numismatica comprcn. 
dente monete coniate dalle zecche di Messma 
e di Palermo dal periodo aragonefe (1282) 
a quello borbonico (1836) Anche questa col
lezione contiene pezzi dt grande interesse 
storico e scientifico. 
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