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URBINO. novembre. 
Sono veramente condannate 

le noitre ctttd medievali e ri-
nascimentall? E' propr'w oiu-
sto affermare, come qualcu-
no sostiene. che I centri sto
rici -tntnorJ- del nostra Pae-
se. col mutare dei rapporti 
economicl e sociali, siano de~ 
stinati ad una lenta ™a ine-
sorablle ' decadenza? II pro-
blema I appassionante, di non 
facile tna urpente soluzione, . 
Non solo verche la sorte delle 
nostre piccole citta, spesso di , 
straordinaria importanza sto- • 
rica e artistlca. interessa di-
rettamente centinam di mi-
gliaia dl italiam, ma anche 
perche evitare il loro deca-
dimento e reinseririe nei mo-
vimento della nostra societa 
risponde oltretutto all'esiaen-
za di, ricreare. su un altro 
piano,' Vequihbrio fra cfttd e 
campagna. sconvolto neali ul-
timi anni. dal corso tumultuo~ 
so e contraddittorio del pro-
cesso economico e delle tra-
sformazioni sociali. 

Le nostre antiche cittadine. 
del resto. rappresentan0 qua- % 
si sempre tin patrimomo sto- . 
rico, artistico e culturale di; 
incstimabile volore per la ci- % 

vilta europea. Una ragione di 
piu, tutt'altro che secondaria, 
per salvarle e ver evitare, al 
tempo stesso, che diventino 
fredde testimonianze di epo-
che ormal remote. 
• Sono queste le conslderazio-
ni fondamentali che ha tenuto 
presenti l'£quipe cui e stata 
affidata la redazione del Pia
no regolatore di Urb\ino, sotto 
la direzione dell'architetto 
prof. Giancarlo De Carlo. E 
quando D e Carlo afferma che 
U piano stesso non e e non 
vuol essere un complesso di 
provvedimenti destinati a 
- razionalizzare » strutture > e 
scrvizi — dando "cos! per 
3contata la decadenza della 

mentava mentre quella delle 
frazioni diminuiva — manl-
festava la tendcnztt a »terzla-
lizzarsl» come si dice con 
una brutta parola. special-
mente net settore artistico e 
culturale. Ed e stata questa 
scoperta. frutto di una pu«-
tigliosa indagine sociale ed 
economica durata alcuni anm. 
die ha determlnato alia fine 
le scelte del oiano regolatore 

Non e'e dubbio che Vavve-
nire d: Urbino e legato oggi 
essemlalmente. alio sviluppo 
della sua Universita. della 
sua scuola del libro e dell'arte 
grafica. dell'istituto d'arte. del 
suo turismo qualitativamentr 
eleuato. Ed e in questa dire
zione • che bisogna operarv 
una serie di interventi anche 
Infrastrutturall soprattutto npl 
ventro storico, dove sono con
centrate le att'wita gfd in vir.' 
di sviluppo. Occorre. perd . 
fare fn modo che I'antica cit
ta non diventi qualcosa dt 
ttaccato e di accessorio in 
rapporto al territorio che la 
circonda. E' indispensablle. 
nnzi. come ci ha detto il pro
fessor De Carlo, che t suoi 
* caratteri • si ripercuotanu 
in tutta la superftcie del co-
mune e che si svilupplno. 
contemporaneamente, anche i 
settori in crisi: e indispensa
blle, cioe. che Vagricoltura 
superi la crisi che Vha scon-
volta (e gia si sta lavorando 
per creare complessi coope-
rativi e per attualizzare le 
colture) e che Vartigianato e 
la piccola industria vengano 
adeguatamente incrementati. 

Come 
« rivitalizzare » 
- La costruzlone ^ dl nuove 

citta - non fa che sottolinea- w- orandi arterie per l<-°}le9a-
re H principale concetto ispi-
ratore del lavoro svolto: quel- ' 
lo di un graduate complesso 
di interventi programmati 
che tengano conto delle pe
culiarity di Urbino e del suo 
valore come centro tuttora 
vivo ed attivo P che ne pro-' 
spettino lo sviluppo sulla ba
se delle indicazioni che si 
possono ricavare dagli attuali 

menu con la Repxtbblica <*i 
San Marino, con la costa ro-
magnola e marchigiana e con 
Roma, come il potenziamento 
della vecchia rete stradale 
sono state previste dai pro-
gettisti del piano con questa 
chiara visione E cost anche 
la dislocazione delle zone tn-
dustriali e resldemiali net 
territorio. Se infatti. uno del 
problemi da risolvere Imme-'Orientamentf economici. so- prooienn au nwivere •'»•»--

ciaii e culturali. - - ' dlatamente *t?uc}lo dcll'in.^e-
» Abbiamo tenuto conto del 

fatto che Urbin0 svolae tut
tora un ruolo preciso nella 
evoluzione delle strutture na-
zionali — ci ha dichiarato De 
Carlo — c abbianio conside
rate che la citta. pur con le 
sue modeste dimenaioni. e im
portance anche per I mllanesl 
e i torinesi, cioe per tutto il 
pacse*. ' - -

Per questo, in sostanza,~ 11 
piano regolatore scarta decisa-
mente qualsiasi soluzione ten-
dente a cristallizzarla e a tra-
sformarla in un museo. indi-
condone invece nella rivi-
talizzazione dei suoi carftterl 
la via maestra dello sviluppo. 

t _ 

Quattromila 
in meno ,.x Jt 

Mita del piano 
Al centro di un vasto terri- ' appare in tutta la sua eviden-

torin punteggiato di meravl-^zti <»« "J0™ col ?uale esso 
Oliose ma brulle colUne e Ion- affronta i problemi del nsa-
tana dalle grand, vie di cO- - namento dell antico centro. 
municarione e dagli itinerarl ** intelaiato suite strutture e sm 

rimento di Urbino nella rete 
stradale e • autostradale del 
Paese. per spezzare I'isola-
mento i" cui la citta si e ve-
nuta a trovare, lo snellimento 
dei collegamenti intemi e in
dispensablle per assicurare 
una autonoma e complete or-
ganizzazione sociale in tin ti-
picn ambiente architettonico, 
edilizio e paesaggistico parti-
colarmente composito e di ra-
ra espressivita pla-ttica 

A questa esigema. d'altron-
de. corrisponde il orogetto di 
far passare tutte '« arterie 
di eollegamento fuort delle 
mura. alia cui base dovranno 
sorgere grandi silos per i 
parcheggi. al fine dl salva-
guardare la tranquillita del-
Vambiente • (che non * una 
pretesa assurda) e dl impedi-
re ia circolazione motorizzata 
nella citta storica. Ma la va-

regolatore 

turistici tradizionali. Urbino 
e andata decadendo. special-
meate in questn dopoguerra, 
in maniera preoccupante. Dal 
1959 al 1961 H numero dei 

borghi medioevali e sulla su-
i perba Urbino del Rinascimen-
' to. • allorchk furono • attuate 
profonde trosformazionl (e 
I'epoca in cui sorge il Palazzo 

suoi abilanii e sceso da 23 1' P«coI«J conceplte per lapri-
tni/a circo a VOCO pift di 19 I ™ t*lt<r - i « modo vrMnl. 

- - A stico; con criterl e concetti mila. la sua agncoltura — 
che rapprcsentn per OH ur-
binati la principale e fonda-
mentale attivitd economica — 
e entrata in una lose di ra-
pido deterioramenio creando 
vuoti pfliirosi che Vajttgiann-
to e H commerdo. 'pur con 
un certo risvegho. non sono 
riuscitl a colmare. 

Mentre le basl tradizionali 
dell'eccnomia e delta societi 
cittadina entravano in crisi. 
perd, si reglstravano in altri 
settori tendenxe contrarie; U 
turismo. ad esempio. pur nel-
Vassenza delle necessarie at* 
trezzalure. 'cessiva gradual-
mente di essere un fenomeno 
di elite "per assumere i ca
ratteri dl una atttvitA d» mas-
sa; Vuniversltd. in parlicola-
re. anche in virtu dl una fe-
conda e costante collaborazio-
ne fra il Senato accademlco 
e Vamministrazlone munici-

che si possono tuttora consi-
derare moderni. Su questo 
complesso arehitettenico ' * 

' urbanisiico aia nel secolo 
scorso vennero efjetluate ope-
tmioni ardlte.'fra cm (a crea-

•• zione di altri ountl dl accesso 
alia cMtd (la Porta Nuora) e 

•~ di un centro ' commerciale 
\ (piazza Nnova) in alternative 
' e compiemento con Velemento 

storico-culturale, 
' v. Ma oogi la siluazione appu-
. re assal pin compromessa e 

presenta problenu estrema-
- mente pin difficili: Basli pen* 
- sore che la maggior fane 
' delle attivitd sociali di Urbi

no (scuote. utfici. commerci) 
- e conventnrta lungo «n nnfco 

asse per cepire. cota signified 
• • ripltatitzartrm tutto il' cen

tro'storico,' senza alterarne la 
' fisionomia e facendo ami in 

modn che'le strutmte manu-pale democratica. si svQuppa- ?' mentali conservlno thtti-i se 
- va in maniera sorprendente, gni delta ton vita Si tratta, 
al punto che neiranno scola-
stico 1962-63 contaia circa sel 
mila stndenti (Quasi tutli 
rpcrmancntl •) in un corpo 
sociale di poco P«« di sette 
mila pcrsone ', 

Si era riscontrato. In so-' 
' stanza, che la popolgzione 
4s4 ctntf tiorico — che ou-

in pratica. di realizzere nna 
serie di restauri, di altuare 
profonde modifiche anche nel-
Vattribuzlone delle fnnzioni 
degll antichi edlftci e di crea
re nuoci intcresji economica-
mente attlvl. che, diano nuo-
va vita a tutto il complesso. 
Si tratta in definitlva, di evi-

: »i 

Urbino, il centro storico in una foto dall'aereo 
' 1 

tare che la salvaguardta del 
patrimonlo artistico e storico 
di Urbino si riduca a una sor-

"' ta dl * mummificazione ». 
Certo il piano regolatore 

non passera liscio. Esso toc-
ca. infatti. determlnati inte-
rcssi e suscita quindi. inevi-
tabilmente. critiche e ripic-
che. Una prima polemica si 
e verificata, ad esempio. in-
torno al fatto che i progetti-
sti hanno previstn di blocca-
re Vespansione delta citta al 
momenta in cui i costi di ur-
banizzazionp (i seruizl a ca-
rico della collettivitat e quel-
H sociali (che ricadono diret-
tamente sui cittadini) diven-
tano eccessivi e non piu sop 
portabili. Ma quello che con-
ta * il concetto ispiratore del-
I'opera. per cui la' citta dei 
Montefeltro deve essere rein-
serita. con le sue caratteri-
stiche. nel circolo vitale del 
paese , * .,,, >--.' 

Sotto questo profilo. oltre
tutto. il piano di Urbino as-' 
solve una funzione pilota di 
grande interesse. che ci pare 
giusto e doveroso sottolineare. 

Sirio Sebastianelli Urbino, il Palazzo Ducale 

>'<y, "J • \ le mostre 
Torino '5' 
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Visioni ' . >t r it 
i . < 

cosmiche di 
Max Ernst 

L JU * 1 * 1 

Una trentlna di opere, dal 1914 al 
1963, del grande pittore surrealist a 

Max Ernst e il piu grande 
dei pittori surrealLsti. Un in-
contro con lui. con le sue ope
re, e dunque, ogni volta che 
si ripete, un incontro, di vivo 
interesse. La Galleria tonne-
se Galatea, che proprio in 
questi giornl ha inaugurato 
una mostra dt Ernst, ha fatto 
quindi una ecelta sicura. tan-
to piu che in quest! ultimi 
anni le azioni di Ernst eono 
notevdlmente salite nella eti-
ma universale E con ragio
ne, pensiamo. 

I motivi polemic! del da-
daismo e del primo surreah-
emo sono ormai lontani. lon-
tano e ]o sperimentalismo e il 
gioco intellettuale dell'auto-
matismo poetico. l'estremi-
smo gratuito di tanti atteg-
giamenti. Sono invece rimasti, 
nei pittori e nei poeti piu seri 
che parteciparono al movi-
mento. i termini di una pro-
blematica carica di intulzioni 
e di preoccupaztoni ancora 
oggi per piii di un aspetto at-
tualisfiime; i rapporti tra arte 
e rivoluzione. tra fantasia e 
realta. tra liberta individuale 
e liberta sociale. •' 

Alio sviluppo di questa pro-
blematica. sul piano di una 
espressione ' poetica i affasci-
nante. ha portato un profondo 
contributo Max Ernst. La 
mo?tra torinese presenta una 
trentlna di opere dal '14 al 
'63. seguendo cosl I'intero iti-
nerario creativo deH'artista. 
Ernst e nato a Bruhl. presso 
Colonia. nell'aprile del. 1891 
e verso il '25 era gia In com
plete possesso dei suoi mezzi. 
padrone assoluto della poeti-

Max Ernst: « L'isola di Pasqua », 1935 

Milano 

Chessa , 
Mauro Chessa, uno dei piu 

noti tra i giovani pittori tori
nesi, > espone alia Galleria 
Gian Ferrari di via Gesu 19. 
Dai quadri presenti, • alcuni 
dei quali di notevoli dimen
sion!, appare chiaro quanto, 
nei cinque anni che lo sepa-
rano dalla sua ultima per
sonate milanese, sia stata 
impegnata la sua ricerca. II 
colore vi appare piu vivo, il 
segno sciolto, libero e in 
egual tempo piu carico di 
tensione. 

II significato di queste mo-
dificazioni formali lo si sco-
pre con chiarezza osservan-
do alcune composizioni: ba-
sti accostare, ad esempio, i 
suoi buoi squartati alia gran
de < Spiaggia > dove una figu-
ra ignuda di donna danza 
felice tra le fragili sbarre 
di una gabbia. Chiaro appare 
il tentativo di superare una 
condizione di crisi e di ap-
prodare a un mondo permea-
to di sentiment! piu sereni. 
di gioia, della felice pienezza 
di certi atti. In sostanza. una 
netta opposizione dell'artista 
all'annullamento e il tenta
tivo di ritrovare ragioni nuo
ve per andare avanti. Una 
opposizione perd non rag-
giunta tramite una facile 
esclusione del problema, ma 
ricercando pazientemente le 
ragioni piu valide al di den-
tro di esso. E quanto sia 
combattuta, la strada che 
Chessa si propone di percor-
rere lo dimostrano quel suoi 
grumi grigi, fermi, che per-
durano insistenti accanto al-
le linee in movimento, alle 
tenalita chiare. alle pennel-
late squillanti. 

* Un periodo, dunque, di ap-
protendimento poetico e di 
presa di coscienza, aperto a 
risultati che potranno dimo-
strarsi estremamente inte-
ressanti. 

a. n. 

• >4 > T - I S ' ' - ' i 

ca surrealista. che egli ormai 
non sentiva piu come qual
cosa di sperimentale, ma gia 
come un modo naturale di 
concepire. E" questa I'epoca 
in cui egli incomincia a di-
pingere le sue foreste. le sue 
visioni cosmiche, e quindi le 
citta 

Questi temi sono congenia-
li alia sua fantasia, piu deuli 
altri che riprendono i motivi 
dei mostri. dell'incubo, delle 
chimere. piu prdpriamente 
surrealisti. Si pud dire anzi 
che in questi ultimi motivi 
Ernst si dtmostra anche me
no libero. piii vincolato a sug
gestion! figurative precedeuti. 
cubiste per esempio, mentre 
invece nei temi cosmici o del
le citta e delle foreste egli ne-
sce veramente a inventare un 
linguaggio di una rara forza 
evocativa. 

Con procedimenti indiretti. 
con una trasposizione poeti
ca di rischio estremo. con una 
semplicita esemplare di im-
magine e al tempo stesso con 
una minuta complessita d'in-
terventi tecnici, Ernst rag-
giunge risultati di ferma poe-
sia. 

Una sorta di primitiva dia-
lettica della natura pervade 
la sua creazione: le cose per-
dono il loro significato per 
acquistarne un altro: il le-
gno diventa mare, l'anello 
diventa sole, la tappezzeria 
diventa muraglia d'alberi, fo-
resta pietrificata. una serie 
di fregi l'agglomerato di una 
citta. A tutti i modi che Ernst 
mette in atto per provocare 
la sua ispirazione. egli sa ri-
spondere con le risorse ine-
sauribili della sua fantasia. 
Questi quadri non ci fanno 
rimpiangere i soggetti tradi
zionali della pittura. 
* Ernst e un pittore energico. 
serrato. Qualcosa di strano, 
una sotterranea metamorfosi. 
una celeste avventura. un pre-
sentimento deLTinfiniU spa-
ziale. un brulicare di energie 
terrestri urgono dentro le sue 
tele. Passato e futuro si con-
giungono nelle sue immagini, 
rovine arcaiche e alberi an-
tropomorfi. uccelli d'antracite 
e soli prismatici: un mondo 
artificiale e al tempo stesso 
vivente. • - • - ^ 

Questa e Timpresslone che 
fa la sua pittura. Quante co
se, quante forze ancora se-
grete lievitano in noi e nel 
corpo della natura, cuanti 
fremiti, quante potenze cir-
colano dentro la realta che 
ci circonda pur restsndo an
cora ignote alia nostra intel-
ligenza. Ebbene. sembra che 
proprio di cib voglia parlarci 
Max Ernst Sembra cioe che 
egli voglia scoprire coi mez
zi propri della poesia «6 che 
esLste ma non appare con evi-
denza. C'e in lui una curiosity 
che saremmo quasi tentati di 
chiamare Ieonardesca 

Ma altera il surrealismo, 
irrazionale. ecc? D'accordo. 

Ernst viene di 11 e le tracce 
si vedono. Ma Ernst va molto 
piu in la. Ernst e veramente 
uno dei piu grandi pittori di ~ 
oggi e la sua profondita su-
pera ogni etichetta. Parecchi 
pezzi della mostra torinese 
danno senz'altro la misura dl 
questa sua virtu evocativa e 
raffigurativa, quadri come il < 
Paysage aux germes de bli 
(1935). come Mere et enfant 
(1953). come Oh naissent le« 
canaris (1962) o Comme I'om-
bre des planetes (1963). 

Ecco perche un incontro 
con Max Ernst e sempte frut-
tuoso: egl! e un pittore che 
mette in moto il nostro mon
do interiore. lo stimola. lo 
eccita. e lo spinge. sia pure 
attraverso il linguaggio pid 
libero della fantasia, a un de-
siderio di conoscenza. 

Mario De Micheli 

I cii 

n 

Mozione comunista al Senato per 
la salvezza del patrimonio artistico 

Da molti mesi. ormai. il rit-
mo delle notizie piu disastro-
se e incredib:li sulla rovina 
e il saccheggio del patrimonio 
artistico e paesistico naziona-
le si e fatto insostenibile: ru-
berie. scempi del paesaggio e 
dei centri storici delle nostre 
citta. saccheggi di chiese e ' 
palazzi e zone archeo!og;che 
fugiie di opere ail'estero. 
smembramenti - di mirab!li 
complessi Sulla stamps quo-
tidiana e periodica la denun-
cia e. ormai. una vera e pro
pria rubrica fissa - -

Puntualmente scoppia uno 
scandalo e puntualmente riaf-
foga nella distrazione degli v 
italiani: e cosl sterminato 
questo pstrimonio che rovina 
e saccheggio non sembrano 
minimamente. intaccario agli 
occbi di un certo tipo di ita-
liano che sta al governo o che 
si siede in casa propria nntu-
ralmente in mezzo a cose" 
belle e brutte arraffate. pe- ' 
•cate appunto nella rovina e 
nel saccheggio genonue *~ • 

Lo State grida alto che 16 
milioni e piu di turisti pas-
sano, ©gni anno, in Italia por-
tandoci qualcosa come 250* 
300 miliardl in •> vnlute pre- •• 
giate Strani govern! e- stra
no paese l'ltalia! Lo Stato 
italiano da un totale dl nova 

'• miliardi annul per conserva-
re. restaurare e arricchire il 
patrimonio artistico italiano 

1 e ne continua ad afBdare la 
tutela nientemeno che a 180 
funzionari! 
-- E* noto — lo ricordava. an-

" cora una volta. Paola Delia 
Pergola direttrice della Gal
leria Borghese — che. fuon 
d'ltalia. in un solo museo co
me il - Metropolitan di New 
York o TErmitage di Lenin-
grado lavora un •• numero di 
specialist!, di funzionari quat-
tro volte supenore * " 

E* uno strano paese l'ltalia 
e ben strani sono : suoi rlcchi 
e i suoi reggitori: altingono 
all'enorme ricchezza del pa
trimonio artistico certo fra 
le poche grand! ricihezze che 
l'ltalia possegga. ma si nhu-
tano di ammlnistrarla ccme 
una vera grandiosa az enda 
che pure da prontti fnvotosi 
Non battono clglio per tutto 
cib che U ~ tempo rovina o 
preda la mano dei ladri ma 
continuano a far soldi con mi-
rabolanti imprese editoriali e 
fotografnno a colori tutto 
quel che lasciano andare in 
rovina 
; Un giovane che dairUntver-

slta voglia lavorare nelle Bel
le Art! deve ritrarsi impnurito 
• awilito, come uomo t coma 

specialista. per quello che Rll 
viene ofTerto economicaminte 
e moralmente; ma fara molta 
strada rapidamente se si in-
trufolera in una delle tante 
- parrocchie » nelle quali, ap
punto. fior di specialist! e di 
mercenan fanno denaro sul
la rovina e lo sempte del pa
trimonio artistico insomnia 
a sgranarlo tutto. e un rosa-
rio con grani grossi come no-
ci e tanti bei misten 

Eppure se qualcosa mette^-
se in pericolo la vita di una 
grande fabbrica. la Fiat, ad 
esempio. distratti irresponsa-
bili e distratti awenturierl 
sarebbero costretti ad aprire 
gli occhi. 

Quanto si sia aggravate ia 
situazione gia disastrosa del 
patrimonio artistico. archeolo-
gico e paesistico. lo si e de-
nunciato a gran voce, nei 
giorni scorsi a Roma, nel cor
so di un'affollatissima assem-
blea straordinaria dei funzio
nari direttivi delle Sovrinteii-
denze tenutasi all'Oratorio del 
Gonfalone. 

In una prima seduta risci-
vata a direttori e sovrinten-
dentl. in una seconda seduta 
alia quale era no stati invitati 
parlamentari, giomalisti e uo-
mlni dl culture, moltissime 
voci autorevoli si sono levate, 

per I'ennesima volta. contro i 
distratti. i ladri e i pi rati, gli 
irresponsabili ammimstrateri. 
Giulio Carlo Argan ha denun-

' ciato la situazione nel campo ' 
delTurbamstica: - ..Assistiamo 
a un atto di autolesionismo 
si distrugge volontariamente 
non solo un patrimonio arti-

' stico di oggetti ma anche una • 
configurazione storica Sembra 
che abbiamo la volonta di con-
siderare *la civilta moderna 
astorica e antistorisa - L'elru- * 
scologo Massimo Pallottino. 
intervenendo sulla situazione 
archeologica che e fra !e piii 
drammatiche. ha sottolineato 
che la riforma della Direzio
ne Generate Antichita e Bel
le Artt, se pure awenisse fra 
un anno, awerrebbe gia trop- • 
po tardi: * Noi archeologi — 
ha detto U prof Pallottino 
— assistiamo non solo alio 
scavo clandestino. ma al de-
predamento sistematico delle 
zone archeologiche gia scoper-
te e aperte al pubblico- As-
sai efficace e drammatico e 
stato il richiamo di Ranuccio 
Bianchi BandineLU alia con-
cretezza: - Trovo cbe sia per-
fettamente inutile Insistere 

' sullo sfacelo in cui si trova la 
Direzione Generate Antichita 
• Belle Arti Credo che la co-
sa fondamentale non sia tro

vare astrattamente dei fond! 
ma aumentare il personate. Io 
sono arrivato alia convinzione 
che per mettere gli uftlci in 
condizione di funzionare cl 
dovrebbero essere. innanzitut-
to. 800 funzionari direttivi in
vece degli attuali 180- L'av-
vocato Staderini. presidente 
della sezione romana di - Ita
lia Nostra «. ba giustamente 
fatto appello all'interesse del-
I'opmione pubblica 
~ Non c'e dubbio che un alt 
alTaggravarsi delta situazione 
del patrimonio artistico e pae
sistico italiano potra essere! 
solo a patto di una mobilita-
zione dell'opinione pubblica 

Un primo importante pa«o 
in • questa direzione e stato 
fatto dal gruppo comunista al 
Senato con una mozione. della 
quale primi nrmatari sono 
stati Carlo Levi e Umberto 
Terracini. che innanzitutto 
mette in rilievo come cause 
principal! di un simile stato 
di cose siano «per un lato 
la debolezza intrinseca del 
massimo organo di tutela. U 
Consiglio Superiore delle An
tichita e BeUe Arti, rinsuffl-
cienza numerica del persona
te a tutti i UveUi. U continuo 
depauperamento del nioli di
rettivi e I'inadeguatezza dei 
tntzai a dlsposizione, dall'altro 

la sfrenata speculazione edl-
lizia. I'opera di depredamen-
to delle metropoli di eta gre-
ca ed etrusca e il trafugamen-
to ail'estero di opere d'arte 
di alto valore*. 

Per risolvere questa situa
zione la mozione comunista 
impegna il goverao alia rea-
lizzazione di una serie di mi-
sure urgenti fra le quali: 

o) una riforma profonda 
del Consiglio superiore delle 
Antichita e Belle Arti accre-
scendone il numero dei com
ponent! e aumentandone le 
prerogative; % 

b) un eollegamento or-
ganico fra Soprintendenze e 
region!; 

c) un ampliamento degll 
organic! in modo che in 
dieci anni si possa giungere 
ad avere 700 funzionari nei 
ruoii amministrativi. 200 in 
quelli tecnici. 850 in queili 
esecutivi; 

d) 11 rafforzamento del 
ruolo degli Ispettori; 

«) un migliore cooidina-
mento degli Uffici Esporta-
zione; • ;> . . r i . . . . 

f) stanziamento di fondi 
adeguati e nuove norme con-
tabili ed amministrative. . 

Bologna 

da. mi. 

Antologica 
di 

Borgonzoni 
II Comune di Medicine, 

nella c bassa > bolognese, in 
collaborazione con l'Ammi-
nistrazione ' Provinciate, il 
Comune e la Camera del 
Lavoro di Bologna, ha orga-
nizzato, nella nuova galleria 
per mostre d'arte moderna, 
una rassegna antologica dl 
Aldo Borgonzoni. L'iniziativa 
e motivata dal cinquantesi-
mo compleanno del pittore 
che a Medicina e nato e che 
alia terra e alia gente della 
« bassa » e sempre rimasto 
legato. 

Lo stesso Comitate orga-
nizzatore, presieduto da Ro
berto Preti, Sindaco di Me
dicina, pubblichera una mo-
nografia sull'opera dell'arti
sta: un volume costituito da 
saggi e testimonianze di va-
rie personality, oltre ad una 
sessantina di riproduzioni a 
colori. ' '- --I 
• La mostra comprende un 

arco di attivita che va dal 
1934 al 1963: circa trent'anni 
d'una evoluzione che le opere 
bene chiariscono. " Partendo 
da un donso paesaggio al 
crepuscolo, di impostazione 
ancora tradizionale, del 1934, 
il disegno della mostra si 
snoda subito suir< Autoritrat-
to » del 1940. nel « Cristo per-
cosso » del 1943. nei quali i 
moduli formali espressionisti 
vengono assunti istintivamen-
te dal Borgonzoni per dar 
forza ad un suo discorso dl 
rottura, per l'assunzione di 
una poetica protestataria, 
ma anche di partecipazione 
alia realta, fuori del senti-
mentalismo: una protesta 
che discende da una nuova 
coscienza artistica ed uma-
na, un discorso che gia si 
svolge a livello culturale. vi-
cino alle posizioni di « Cor-
rcnte >. La Resistenza porta 
ad una tensione piu acuta 
le immagini della pittura di 
Borgonzoni, ed e appunto nel 
1945 che appaiono le diverse, 
incisive composizioni suite 
< Tragedie della guerra >, il 
cui momento piu alto e rap-
presentato dalla « Tragedia 
di Marzabotto >. 

La pittura di Borgonzoni 
si placa di fronte ad una 
realta meno cruenta. quale 
quella seguita alia fine della 
guerra; e pur continuando il 
messaggio di denuncia, lo 
fonda su semplici e chiare 
strutture plastiche cubiste. 
Di questo primo'periodo del 
dopoguerra si rivedono con 
grande interesse « Le zappa* 
trici > e • Mondine > del 1949, 
* Morte della Margotti > del 
1950. 

Le esperienze neo-realiste 
non sono sufficientemente do-
cumentate in questa rasse
gna, pur costituendo il mo
mento di piu lungo impegno 
per Borgonzoni, in quanto la 
documentazione si arresta 
al 1950. 

L'aggancio alle opere suc
cessive, dal 1957 in poi, av-
viene con coerenza, testimo-
niando anche una persisten
ce, esemplare autonomia im-
maginativa. Le esperienze. 
da altera, lasciano i moment! 
sperimcntali per una sicura 
e, si potrebbe dire, durevole 
qualita di immagini. 

Marcallo Azzolini 


