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•>."••• URBINO, novembre. 
Sano veramente condannate 

le nostre cittd medievali e ri-
nascimentali? E' propria giu-
«to a^flrmar^. come qua/cu-
no sostlene, che i centri sto
rici rminorl • del nostro Pae
se. coj . tnutare dei rapporti 
economic! e social:, s lano de-
srinatl ad una lenta ma ine-
sorabite decadenea? II pro-
bleni a i avvassionante, di non 
facile n\a urgente soluzione, 
Non solo tterche la sorte delle 
nostre piccole citta, spesso di 
itraordinaria importanza sto-
rica e artlstlca. interessa di-
rettamente centinaia di mi-
gliala di itallani; ma anche 
perche evitare il loro deca-
dimento e relnserlrle nel mo-
vimento della nostra socleta 
risponde oltretntto all'esipen-
za di" ricreare. su un altro 
piano, I'equilibrio fra citta e 
catnpagna, sconvolto negti ul~ 
timi anni, dal corso tumultuo-
so e contraddittono del pro-
cesso economlco e delle tra-
sformazionl sociali, 

Le nostre antiche cittadlne, 
del resto. rappresentang qua- • 
si sempre un patrimonio sto-
rico, artistico e culturale di 
inestlmabile valore per la ci-
vilta europea. Una raglone di 
piu. tutt'altro che secondaria, 
per salvarle e ver evitare, al 
tempo stesso, che diventino 
fredde testimonianze di epo-
che ormai remote. 

Sono queste le considerazio-
ni fondamentali che ha tenuto ' 
presenti l*6quipe cut e statd . 
affidata la redazione del Pia
no regolatore di Urbino. sotto 
la direzione dell'architetto 
prof. Giancarlo De Carlo. E 
quando De Carlo afferma che , 
U piano stesso non e e non ' 
vuol essere un complesso di 
provvedimenti destinati a 
* Tdzloriallzzare » strutture, e 
servizi . — '„ darido .cosi .per 
scontata la decadenza delta 
cittd — non fa the sottolinea-
re il principale concetto ispi-
ratore del lavoro svolto: quel-
lo di un.QTOduale complesso 
di inter»enti programmati 
che tehgano conto delle pe-
culiarita di Urbino e del suo • 
valore'come 'centro tutiora 
vivo ed attivo e che ne pro-
spettino lo sviluppo sulla ba
se' delle tndtcarioni che si 
possono ricavare dagll altuall 
•orientamentl* economici. so
ciali e culturali. 

« Abbiamo tenutp conto del 
fatto che Urbino suolae *"*-
tora un ruolo preciso nella 
evoluzione delle strutture na-
2tonali — ei ha dichia'ratb De 
Carlo — e abbiamo conside-
rato che^ta citta,.pur. con le, 
sue modeste' dimeiwlont e itn-
portante anche per i milanesi 
e i torinesi^ cioe per tutto it 
paese».! — -
.- Per questo, in sostanza. tt 
piano regolatore searta decisa-
mente qualsiasi soluzione ten-
dente a cristalllzzarla e a tra-j 
sformarla in un museo. ind 
condone invece nella r i 
taltzzazione dei suoi carnfleri 

- la via maestro dello sviluppo. 

Quaff romila 
in meno 

• Al ctntro di un vasto terri-
torio punteggiato di meravi-
gliose ma bridle colline e lon-
tana dalle grandi vie di co-
municazione e dagli itinerari 
turistici tradizionali. Urbino 

' * andata decadendo. speciat-
mente in questo dopoguerra. 
in maniera preoccupante. Dal 
19S9 al 1961 il numero del 
suoi dbltanti « sceso da 23 
mila circa a poco piu di 19 
mila. la sua agricollura — 
che rappresenta per pli ttr-
binati la principale e fonda-
mentale attivita economica — 

' e entrata in una lose di ra-
pido deterioramenio creanda 
vuoti vaurosi che ranigiana-
to e U commercio. pur con 
un certo risveglio, non sono 
riuscitl m colmart. -
' Menfre !e basi tradizionali 
dell'economia e della socieia 
cittadina entravano in crlsi. 
perd, si regittrtvano in altn 
settori tendenxe contrarie: il 
turismo. ad esemplo. pur nel-
I'assenza delle necessarie at-
trezzalure. cessava grcdual-
menie di essere nn fenomeno 
di £lite per assumere i ca-
ratteri di una ailivita di mas-
sa; I'universita. m particola-
re. anche in virtu di una fe-
conda e coslante collaborazio-
ne fra il Senato accademico 
t> Vamminlstrazlone - municf-
pale democratica. si sviluppa-
va in maniera sdrprendente, 
al punto che nell'anno scola-
stico 1962-63 contava circa sei 
mila studemi (quasi tutU 
rpcrmanenli -) in un corpu 
sociale di poco piu di selte 
mila persone *••>'" 

Si era riscontrato. In so
stanza, che la popolazlone 
4 * ctntr* storico — che an-

mentava mentre quella delle 
; /rarioni diminuiua — wonl-

fcstava la tendenza a "terzla-
Iizrarsi • come si dice con 
una bratta parola, spedal-
mente nel settore artistico e 
culturale. Ed e stata •• questa 

• scoperta. frutto di una pun-
^ tigliosa indagine sociale ed 

economica durata alcuni anni. 
che ha determlnato alia fine 
le scelte del viano regolatore 

• r- Non c'e dubbio che Vavve. 
1 nire di Urbino e legato oggi. 
• essenzlalmente. alio sviluppo 

della sua Universita. della 
sua scuola del libro e dell'arte 

. grafica. dell'istituto d'arte, del 
T suo turismo qualitativamente 
'" elevato. Ed e in questa dire-
'. zlone • che bisogna ' operare 

una serie di interventi anche 
. infrastruitnrali soprattutto nel 
'i centro storico, dove sono con

centrate le attivita aid in via 
'- di • sviluppo. - Occorre. • perd. 

fare in modo che I'antlca cit
ta non diventi qualcosa di 
staccato e di accessorio in 
rapporto al territorio che la 
circonda. E' indispensabile, 

[, anzi, come ci ha detto il pro-
,- fessor &e Carlo, che i suoi 
; * caratterl *' si ripercuotano 
r in tutta la superficie del co-
-' mune e che si sailupplno, 

contemporaneamente, anche i 
settori in crisi: e indispensa
bile. cioe. che I'agricoltura 
superi la crisi che I'ha 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. 
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« r i y i f a l i z z a r e » '•. Urbino, ji^centro storico in una^foto dall'aereo 
'•'La costruzione di.nu0ve 

grandi arterie.ver i collega-
' tnehti con Id KepubbHca di 
' San Marino, con la costa ro-

magnola e marchigiana e con 
Roma,' came n vbtenziamento 

' delln vecchia rete stradale 
. sono. state previste dai pro-j 
' gettistldel piano con Quest 

chiara visione. E cost anpne 
'. la dtslocazione delle zonein-
dusthali e resldenziatl • nel 
territorio. Se infatti^mo dei 
problemi da risolvrre imme-
dlatamente e queUb delVlnse-
rimento di Urbiflo nella rete 
stradale e • ayfostradale del 

. Paese. per jfpezzare I'isola-
mento in cm la citta si e ve-

' jtuta a trojfare. lo sneliirhento 
dei collejfamenti internl e in-
dispensMoile per - assicurare 

. una axtonoma e cotnpleta or-
ganinazione sociale in un ti-
picjf ambiente architettonico. 
edflizio e paesagglstlco parti-

larmente composito e di ra-
a espressivita plastica. 

A questa esigenza. d'altron-
de. corrisponde il progetto di 

% far passare tutte It arterie 
di collegamento fuori delle 
mura. alla cul base dovranno 
sorgcre grandi' silos per I 
parcheggi. al fine di salra-
guardare la tranquillita del-

r Vdmbiente (che' non * una 
pretesa assurda) e di impedi-
re la circolazione motorizzata 
nella citta storied. Ma la va-

. liditd del piano regolatore 
•."'; appare in tutta la sua eviden-

za dal modo col quale esso 
, affronta i problemi del risa-
.; namento delfantico centra. 

intelaiato suite strutture e sui 
borghi medioevmli e sulla su
perb a Urbino del Rino*cimen-
to. allorche furono attuate 
profonde trasformazioni (e 

i I'epoca in cui sorge il Palazzo 
c Ducale) concepite per la pri> 
- ma rolta • in modo urbanf-

slico : con criteri e concetti 
• che si possono tuttora consi-
* derare moderni. Su questo 

complesso " architettonico * 
urbanistico pid nel secolo 

\ scorso vennero effettuate ope-
i! nttfoni ardite. fra cut la crea-

zione di altri jiunti di accessa 
alla cittd (la Porta Nnova) e 

:dl un centro commerciale 
(piazza Nuova) in alternative 
e complemento con Velemento 

„. stdrico-cnlturale. . " ..:. 
:t > Ma oggi lq situazlone appa

re assai piu compromessa e 
presenta problemi estrema-

1 * mente piu difficili Basil ven-
"sare che 'la maggior parte 

delle atlivitA sociali di Urbi
no (scuole. uffici. commerci) 
e concenlrata lungo un unlco 
asse per capire cosa signified 
' rivltalizzare * tutto il cen
tro storico. senza alterarne la 

: fisionomia e facendo anzi in 
* modo che le strutting monu-

;:,mentali conserolno tuttl i se-
gni della loro vita. Si tralta, 

• in pratica. di realizzare una 
. serie di restauri. di attuare 
f rofonde modifiche anche nel-

attribuzione delle funzionl 
. degli antlchi edi/lci e di crea-
', • re nuovi interessi economlca-

mente atthl. che, dtano nuo-
, va vita a tutto il complesio. 
• Si tratta in deflnltiva, di evi

tare cheAa salvaguardia del 
patrimahto artistico e storico 
di Urffino si riduca a una sor-' 
ta jtl - mummificazione' -. " 
r .erto. il piano regolatore 
ion passerd liscio. Esso toc-

ca. infatti. determlnati inte
ressi e su*cifd quindi. i n e c i - . 
tabilmente. critiche • e ripic- •'. 
che. Una prima polemica si 
e verificata. ad esempio. in-
torno al fatto che t propetfi- ' 
sti hanno previstn- di blocca- ' 
re I'espansione della cittd al 
momento in cui i costi di urr 
banizzazione (i servizi a ca-
rico della collettivitd) e quel-
H sociali (che .ricadono diret- ;. 
tamente sui cittadini) diven- '• 
tano eccessivi e non piu sop-
portabili. Ma quello che con- . 
ta e i l concetto ispiratore del- • 
Vopera, per cui la cittd dei 
Montefeltro deve essere rein-
serita. con le sue caratterl-
stiche. nel circolo vitale del 
paese »----.'.^$- \J S *..- -..:• 

Sotto questo profilo. oltre-
tutto. il piano di Urbino as-
solve una funzidne pilota di 
grande interesse. che ei pare 
giusto e doveroso sottolineare.'. 
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cosmiche di 
Max Ernst 

Una trentina di oper6, dal 1914 al 
1963, del gmndeidttore surrealista 

Max Ern6t e il plii cr^nde 
dei pittori surreal iat l /Dn Ln-
contro con lui. con lie sue ope-
re, e dunque. oa^ff volta che 
si ripete, un inomitro. di vivo 
interesse. La /oa l l er ia torine-
se Gala tea / ' che proprio in 
questi • gtprfnl ha inaugurato 
una m o / u a di Ernst, ha fatto 
quindfUna eceita sicura. tan-
to *Iu che in questi ultimi 
aofli le azioni di Ern6t eono 
fotevo)mente salite nella eti-

ma universale. E con ragio-
ne. pensiamo. ' > • 

I motivi polemlci del da-
dalsmo e del primo surreali-
emo sono ormai lontani. Ion- , 
tapo e lo sperimentalismo e il 
gioco intellettuale dell'auto-
matismo poetico. • Pestremi-
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 intuizioni 
e di preoccupazioni ancora 
oggi per piu di un aspetto at-
tualissime; i rapporti tra arte 
e rivoluzione, tra fantasia e 
realta. tra liberta individuale 
e liberta eociale. "••••< 

Alio svi luppo di questa pro-
blematica. sui piano di una 
espressione poetica •• affasci-
nante. ha portato un profondo 
contributo Max Ernst. • La 
mbstra torineee presenta una 
trentina di opere dal '14 al 
'63. seguendo cosl Pintero iti-
nerario creativo dell'artista. 
Ernst & nato a Brubl. presso 
Colonia. nell'aprUe del 1891 
e verso il '25 era gi& in coni-
pleto po&sesso dei suoi mezzi. 
padrone aesoluto della poeti-

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

Milano 

Chessaii 
' Mauro Chessa, uno dei piu 

noti tra i giovani pittori tori-
nesi, espone alla 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-
sonale • 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 formal! lo si sco-
pre con chiarezza osservan-
do alcune composizloni: ba-
sti accostare, ad esempio, i 
suoi buoi squartati alla 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 serenl, 
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 tra mite ; 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 insistent! accanto al-
le linee in movimento, alle 
tonalita chiare. alle pennel-
late squillanti. •--• 

Un periodo, dunque, di ap-
profondimento poetico e di 
presa di coscienza. aperto a 
risultati che potranno dimo-
strarsi estremamente inte-
ressanti. -, 
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ca surrealista. che egli ormai 
non sentiva piu come qual
cosa di eperimentale, ma gia 
come un modo narurale di 
concepire. E' questa I'epoca 
in cui egli incomincia a di-
pingere le sue foreste. le sue 
visioni cosmiche, e quindi le 
cittd. 

Questi temi sono congenia-
li alla sua fantasia, piu degli 
altri che riprendono i motivi 
dei mostri. dell'incubo. deile 
chimere. piu propriamente 
surrealifiti. Si puo dire anzi 
che " in questi ultimi motivi 
Ernet si dimostra anche me
no libero. piu vincolato a sug
gestion! f igurative precedents 
cublste per esempio, mentre 
invece nei temi cosmici o del
le cittd e delle foreste egli rie-
sce veramente a inventare un 
linguaggio di una rara forza 
eyocativa. • 

Con procedimenti indiretti. 
con una traeposizione poeti
ca di rischio estremo, con una 
semplicita esemplare d i ' im-
magine e al tempo steeso con 
una minuta comple&sita d'in-

.terventi tecnici. Ernst rag-
giunge rieultati di ferma poe-
s ia . . . . • • . . 
- Una eorta 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 m'uraglia d alberi. fo-

•. resta pietrificata, • una eerie 
.di fregi l'agglomerato di una 
' cttta. A tutti i modi che Ernst 
mette in atto per provocare 
la sua ispirazione. egli sa ri-
epondere con le rieorse ine-
sauribili della sua fantasia. 
Quefiti 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 • dell'infinita . spa-
ziale. un brulicare di energie 
terrestri urgono dentro le sue 
tele. Paesato 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 l'impresslone cne 
fa la sua pittura. Quante co
se. quante forze ancora se-
grete lievitano in noi e nel 
corpo della- natura. c,uanti 
fremiti, quante potenze eir-
colano dentro la realta che 
ci circonda pur restando an
cora ignote alia nostra intel-
ligenza. Ebbene. sembra che 
proprio di ci& voglia parlarci 
Max Ernst Sembra cioe che 
egli voglia scoprire coi mez
zi propri della poesia ei6 che 
estate ma non appare con evi-
denza. C'e in lui una cun'osita 
che saremmo quasi tentati di 
chiamare Ieonardesca. 

Ma allora il surrealismo, 
l'irrazionale. ecc? D'accordo. 

.- Ernst viene di 11 e le tracce 
''. si vedono. Ma Ernst va molto 
:v piu in la. Ernst e veramente 
;, uno dei piti grandi pittori di 

oggi e la sua profondita su-
, pera ogni etichetta. Parecchi 

pezzj della mostra torinese 
- danno senz'altro la misura di 
;; questa sua virtu evocativa e 
" raffigurativa, quadri come il . 

Paysage aux germes de b'e" 
(1935). come Mere et enfant 
(1953). come Oh naissent lcs> 

. canaris (1962) o Comme I'om-
• bre des planetes (1963) 

- " Ecco perche un incontro 
.: con Max Ernst e sempre frut-
y tuoso: egli e un pittore che 
' mette in moto il nostro mon

do interiore. lo stimola. lo 
eccita. e lo 6pinge. sia pure 
attraverso il linguaggio piu 

; libero della fantasia, a un de -
; siderio di conoscenza. \ 

Mario De Micheli 

Mozione comunista al Senato per 
\>li la salvezza del i i rtistko 

'-. \ 
Da molt! mesi. ormai. il rit-

mo delle notizie piu disastro-
se e incredibili 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 archeologiche. 
fughe d i c opere all'estero. 
smembramenti di - mirabili 
complessi Sulla stampa 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 
italiani: e cosl sterminato 
questo patrimonio che rovina. 
e saccheggio non sembrano 
minimamente intaccarto agli 
occhi di un certo tipo di ita-
liano che sta al governo o che 
si siede in casa propria natu- • 
ralmente in mezzo a cose 
bel le e brutte asraffjite. pe-
acate appunto nella rovina e 
nel saccheggio generaie 

Lo Stato, grida alto che 16 
milioni e piu di tunsti pas-
sano. ogni anno, in Italia por-
tandoci qualcosa come . 250-
300 miliardi in valute ' pre-
giate Strani govemi e stra
no paese l'ltalia! Lo Stato 
Italia no da un totale dl nove 

miliardi annui per conserva-
re. restaurare e arricchire il 
patrimonio artistico ita l iano 

' e ne continua ad amdare la 
tuteia nientemeno che a IKu 
funzionari! 

'• E" noto — lo ricordava, an
cora una volta. Paola Della 
Pergola direttrice della Gal- • 
leria Borghese — che. fuon 
d'ltalia. in un solo museo cc~ -. 
me il Metropolitan di New 
York o PErmitage di Lenin-
grado lavora un numero d i : ; 
specialist!, di funzionari quat-
tro volte superiors 

E* uno strano paese l'ltalia 
.; e ben strani sono : suoi ricchi ; 

e i suoi reggitori: attingono ' 
ali'enorme ricchezza del pa-

- trimonio artistico certo fra . 
le poche grandi ricehezze che 

-• l'ltalia possegga. ma si n h u -
" tano dl amminlstrarla ' come 

una vera grandiosa a z e n d a ; 
.•: cbe pure da profitti favolosi , 

Non battono ciglio per tutto 
' ci6 che il5 tempo rovina o ~ 
• preda la mano del ladri ma 

continuano a far soldi con mi- •- • 
rabolanti imprese editoriali e -
fotografano a colori tutto . 
quel che Iasciano andare in 

7. rovina. 
, ; Un giovane che dall'l lntver- . 

sita voglia lavora re nelle Bel- :. 
. le Arti deve ritrarsl impourito • 

• awilito. come uorao • com* -

speciaUsta. per quel lo che gll 
viene offerto economicam*nte 
e moralmente: ma fara mo!ta 
strada rapidamente se si in
tra folera in una del le tante 
« parrocchie » nelle quali, ap
punto. fior di specialisti e di 
mercenari fanno denaro sul
la rovina e lo scempio del pa
trimonio artistico. fnsomrna. 
a sgranarlo tutto. e un rosa-
rio con grani grossi come no-
ci e tanti bei misteri. 

Eppure se qualcosa metteb-
se in pericolo la vite di una 
grande fabbrica. la Fiat, ad 
esempio. distratti irresponsa-
bili e distratti awentur ier i 
sarebbero costretti ad aprire 
gli occhi. 

Quanto si sia aggravata la 
situazione gia disastrosa del 
patrimonio artistico. archeolo-
gico e paesistico. lo si e de-
nunciato a •• gran voce, ne t . 
giorni scorsi a Roma, nel cor
so di un'afTollatissima as^em-
blea straordinaria dei funzio
nari direttivi delle Sovrinten-
denze tenutasi all'Oratorio de] 
Gonfalone. 

In una prima seduta rtsei-
vata a direttori • sovrinten-
denti. In una seconda seduta 
alia quale e r t n o stati invitati 
parlamentari. giornalisti e uo-
minl di cultura. moltissime 
voei aiitorcvoU d sera* Uvate , 

per L'ennesima volta. contro i 
- distratti. i ladri e i pirati. gli 

irresponsabili ammimstratori. 
, Giulio Carlo Argan ha denun-

ciato la situazione nel »-ampo 
-' dell'urbanistica: - .^s s i s t i amo 

a un atto di autoiesionismo. 
' si distrugge volontariamente 
• non solo un patrimonio arti-
, st ico di oggetti ma anche una 

conflgurazione storlca. Sembra 
- che abbiamo la volonta di con-

si derare la civilta - moderna 
astorica e antistorica ». L'etru-

. scologo Massimo Pallottino. 
intervenendo sulla situazione 
archeologica che e fra le piu 
drammatiche. ha sottolineato 
che la riforma della Direzio
ne Uenerale Antichita e Bel
le Arti. se pure a w e n i s s e fra 
un anno, a w e r r e b b e gia trop-
po tardi: - Noi archeologi — 
ha detto U prof. Pallottino 
— assistiamo non solo alio 

: scavo clandestino. ma al de-
predamento sistematico delle 

zone archeologicbe gia scoper-
te e a pert e al pubblico - As
sai efflcace e drammatico e 
stato il richiamo di Ranuccio 

. Bianchi BandineUJ alia con-
cretezza: • Trovo cbe sia per-

.. fettamente inutile lnsistere 
sullo sfacelo in cui si trova la 
Direzione Generaie Antichita 

»• • Bel le Arti. Credo che la c o -
aa fondamantale non sia tre-

• . vare astrattamen'e dei focdl 
ma aumentareW personate. Io 
sono arrivato aaa convuizione 
che per mettere^£li uffici in 
condizione di fuKzionare ei 
dovrebbero essere. uuianzitut-

.. to. 800 funzionari diraltivi in
vece degli attuali 1 8 0 X L ' a v - . 

v vocato Staderini. - presntente 
i del la sezione romana di -*" 
- lia N o s t r a - , ha giustamei 
" fatto appello all'interesse del> 

... popmione pubblica. 
- Non c'e dubbio che un alt 
all'aggravarsi della situazione 

' del patrimonio artistico e pae
sist ico italiano potra esserci 
solo a patto di una mobilita-
zione dell'opinione pubblica. 

Un primo importante passo 
in questa - direzione e stato 
fatto dal gruppo comunista al 
Senato con una mozione. della 
quale primi flrmatari sono 
stati Carlo Levi e Umberto 
Terracini. che innanzitutto 

- mette in rilievo come cause 
• principal! di un simile stato 
• di cose siano « p e r un lato 
- la debolezza intrinseca del 

massimo organo di tuteia. 11 
Consiglio Superiore delle An-

: tichita e BeUe Arti. Pinsurfl-
' cienza numerica del persona

te a tutti i Uvelll. 11 continuo 
depauperamento dei ruoli di
rettivi • Pinadeguatezza dei 
zntzzi a diaposiziooe, dall'altro 

' la sfrenata speculazione edi-
lizia. Popera di depredamen-
to delle metropoli di eta gre-

' ca ed etrusca e il trafugamen-
to all'estero di opere d'arte 
di alto v a l o r e - . 

Per risolvere questa situa
zione la mozione comunista 

- impegna il governo alia rea-
f lizzazione di una serie di mi-
' sure urgenti fra l e quali: 

" a) una riforma profonda 
del Consiglio superiore del le 
Antichita e BeUe Arti accre-
scendone il numero dei com
ponent! e aumentandon« l e 
prerogative; • 

b) un col legamento or-
ganico fra Soprintendenze e 
region!: 

c» un ampliamento degli 
organic] in modo che in 
dieci anni si possa giungere 
ad avere 700 funzionari nei 
ruoli amministrativi. 200 in 
quelll tecnici. 850 in queili 
esecutivi; 

d) il rafforzamento del 
ruolo degli Ispettori; 

e) un migliore cooidir.a-
mento degli Uffici Esporta-
zione: - -•'. i>-- •. -> - -• • 

/) stanziamento di fondi 
adeguati e nuove norme con-
tabill ed ammlnistrative. 

da. mi. 

Bologna 

Antologica 

Borgonzoni 
•' II - Comune '. di Medicina, 
nella « bassa > bolognese, in 
collaborazione con rAmmi-
nistrazione. Provlnciale, il 
Comune e l a Camera del 
Lavoro di Bologna, ha orga-
nizzato, nella nuova galleria 
per mostre d'arte moderna, 
una rassfegna antologica di 
Aldo Borgonzoni. L'iniziativa 
e motivata dal cinquantesi-
mo • compleanno del pittore 
che a Medicina e nato e che 
alia terra e alla gente della 
« bassa » e sempre rlmasto 
legato. -

Lo stesso Comitato orga-
nizzatore, presieduto da Ro
berto Preti, Sindaco di Me
dicina. pubblichera una rno-
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. -

La mostra comprende un 
arco di attivita che va dal 
1934 al 1963: circa trenf anni 
d'una evoluzione che le opere 
bene chiariscono. Partendo 
da un denso paesaggio al 
crepuscolo, di impostazione 
ancora tradizionale, del 1934, 
il disegno della mostra si 
snoda subito sull't 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 di 
rottura, per l'assunzione di 
una poetica protestataria, 
ma anche di partecipazione 
alla realta, fuori del senti-
mentalismo: - una protests 
che discende da una nuora 
coscienza artistica ed uma-
na, un discorso che gia • at 
svolge a livello culturale. it-
cino alle posizioni di «Oor-
rente >. La Resistenza porta 
ad una tensione piu acuta 
le immagini della pittura dl 
Borgonzoni. ed e appunto nel 
1945 che appaiono le diverse, 
incisive composizioni stole 
« Tragedie della guerra >, fl 
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 alla fine della 
guerra; e pur continuando il 
messaggio di - denuncia, lo 
fonda su semplici e chiar* 
strutture plastiche cubiste. • 
Di questo primo periodo del -
dopoguerra si rivedono eon 
grande interesse « Le zappa-
trici > e « Mondine • del 1949, 
« Morte della Margotti » del' 
1930. 

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-
te, esemplare autonomia im-
maginativa. Le esperienze, 
da allora. Iasciano i moment! 
sperimcntali per una sicura 
e, si potrebbe dire, durevole 
qualita di immagini. 

Marcello A H O H H I 
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