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Espressionisti a Palazzo Strozzi 

Nel quadro delle manlfestazlonl del Mag-
glo Muslcale e stata inaugurata In Palazzo 
Strozzi, a Flrenze, una vastlsalma mostra 
dell'Espressionlsmo nelle artl f igurative, 
nclla scenografla e nell 'architettura. Le 
opere dl plttura, scultura o graflca supe-
rano le 500 ed e annunclato un catalogo 
In due voluml. La scelta • delle opere al 
f e r m a Intorno al 1918 e non prende In con-
•Iderazlone I'cBpresslonismo soclale con I 
noml della Kollwltz, dl Grosz, Dix e Beck-

mann. 8ono largamente rappresentatl gll 
artistl del - Ponte » e del - Cavallere az-
zurro >. Una sala con opere dl Van Gogh, 
Gauguin, Munch, Ensor, Hodler, Matisse, 
Braque, Derain, Rouault ed altr l minor! In
troduce alio sale di Klrchner, Hnckel, Mo-
derBon-Becker, Nolde, Pechsteln, Schmidt-
Rottluf, MUller, Barlach, Klee, Archipenko, 
Delaunay, Kupka, Felnlnger, Kandlnsky, 
Macke, Marc , Jawlensky, Campendonk, 
Schlele, Kokoschka. Nella foto: Eml l Nolde, 
• Famlgl la », 1917. 

FAZZINI ALLA « PES A . 

Era bello e 
fatto il 
monumento alia 
Rests tenza ! 

Nel rivcdere le numerose 
sculture (fra esse sono capo-
lavori della plastica italiana 
contemporanea quali la testa 
di Ungarctti, II fucilato. Ese-
cuzionc di partlgiani. Donna 
chc si spoglia. le due va
riant! detla figura Ignuda 
che tende i sensi alle lucl e 
ai suoni del mondo) che, 
assai opportunamente, la gal' 
lerla * La Nuova Pesa» (via 
del Vantaggio, 46) ha scelto 
nella vastisslma produzione 
delto scultore marchipiano, 
jra il 1936 e tl 1964, per 
accompagnare la bella mo-
stra dl disepni colorati. assai 

• insolitl per uno scultore, sul 
paesagglo della nativa Grot-
tammare; mi sono tornate in 
mente alcune polemiche re-
centisslme suite disgraziate 
vicende del monumento alia 
Resistenza che dovrebbe esse-
re alzato tn Cuneo Non vo-
gliamo approflttare di questa 
wota di cronaca per dire la 
nostra sui progetto Cald, $u 
quello Mastrolannt, sui criterl 
e sulle vicende gialle del con-
corso: e cosa che mertta un 
dibattito grande e iibero e 
spcriamo che Cuneo demo-
cratica e antifascista vorra 
promuoverlo. 

Ma una cosa va detta, an-
che In questa occaslone. senza 
rubare molte altre riphe al 
lavoro dl Fazzlnl. Non sap-
piamo se L'uomo con 1'agnel-
lo di Picasso sla stato posto 

• sulla piazzetta dl Vallauris 
in seguito a un concorso: ci 
piace pensare che ct sia stato 
un sindaco svelto di idee c 
di movfmcnti cui fosse cara 
Videa del • buon pastore • 
laico di Picasso messo It. fra 
i • giuochi dei ragazzi, come 
un principio. Crediamo che 
Vingenua fede in una miti-
ca e onnipotente democrazia 
delle giur'xe abbla giuocato it 
brutto scherzo che tutti san-
no agli amminlstratori di Cu
neo i quali. opgi. si trovano 
a rigirarsi fra le mani bizan-
tini giuochi di parole sulla 
morte dell'arte E non par-
Iiamo dei giuochi di parole 
sulla morte dell'arte pubbli-
ca e dei .monumenti! 

Ma nell'ingenuita — va 
dctto onestamente — cova 
una qualche ignoranza delle 
opere monumentali. e dei 
loro autori, che sono state 
escguite In anni e annl, an-
chc molto recenti: avevano 
tl dorere di sapere e d'in/or-
raarsi, se volevano fare del 
monumento di Cunso una 
grande affermazione dell'arte 
modcrna, avevano il dovere 
particolare di sapere quali e 
quante opere gia esistessero 
in Europa 4 in Italia. Cosi, 
fra Valtro, avrebbero potuto 
scoprire che in uno studio 
romano, quello delto scultore 
Perirte Fazzini, esisteva un 
convincente monumento alia 
Resistenza pid bello e latto. 
e tante e font* piccole e gran-
di idee plastlche sul tema 

Ecco. queslo Fucilato. che 
nessuno sembra voltre ma 
che sarA una scultura famo-
sa. I nostri amminlstratori 
avevano propria il dorere di 
sapere che esistesse E anche 
qualche cltra scultura e qual-
che altro autore: dopo un 
inventano del penere. anche 
un concorso avrebbe avuto 
un sionificcto tnvece di quel-
lo tristissimo che ha preso 

£ tormamo ai disegni di 
Grotfnmmare che sono stati 
riunit: in un prepecote albvm 
di facttmili. con un festo di 
Puolo V'olpori ed!fo in cot. 
labornzione da • II sapolato-
re » e dalla • Nuova Pesa • 

Sono disepni di una scon-
certante orioinaltta, di un 
naroralismo primitico tenia 
ri/cHmento di pensieri a pos

sible sculture. Sono eseguiti 
con inchiostri colorati con 
preferenza, ci sembra, per 
quelli delle flomaster se-
condo una tecnlca raptda e 
immedtata, in una trascmio-
ne • ubbreviata - e sintetica 
degli oggetti, dello spazio e 
della luce: proprio come se 
lo scultore avesse dato corpo 
e colore a quello spazio di 
natura che le sue piu recenti 
figure ignude suggeriacono 
con lo splendore sensuale, 
con tl loro felice protendersi 
nella luce e nello spazio (un 
po' con I'eros slnuoso delle 
sculture indiane del Kama 
Kala e un po' con la trlon-
Jante libertd •greca- delle 
bagnanti dl Renoir). I dtse-
gnl sono costrulti con una 
grafla sensibilissima e le mas
se di colore nascono dall'in-
flttirsl dei segni. 

La vtstone delle ptante, del
le pietre, dell'acqua e delta 
terra, i estremamente rauui-
clnata e, in questo • primo 
piano -. lo scultore si rim-
piccolisce mentre il fllo di 
erba e il ciottolo si fanno 
suggestivamente grandi. An
che Aforlotti si serve di que
sta visione ravvicinata, vera 
e propria immerslone da in-
setto nella terra e nelle 
plante. 

Fazzini : r itratto di Ungaretti 

La visione ravvicinata, ta 
immerslone dl Fazzini hanno 
pcrd qualcosu che le avvici-
no a rieerche paruliele del 
nostro Guidi a al calcolato 
ingigantimento otlico della 
natura che opera I'inglese 
Sutherland net suoi foglt fltti 
di vegetali e tnsettl. • 

E Fazzini ci mette qualcosa 
di tiptcamente suo: come un 
rammarlco del poeta per non 
poter fondere It filo d'erba, 
il raggio di luce nel suo sva-
riare, la trasparenza dell'ac
qua su un ciottolo. E' un sin-
golare rammarlco che Fazzi
ni si porta dietro dai tempi 
della Tempesta. torse emu-
lando nei suoi pensieri la 
materia e il colore di lontanl 
ma indimenticabiti quadri di 
Fausto Pirandello Se pro-
vate a fissare. nei grandi 
nudi recenti. quella meravi-
glia di vuoti e di pieni — ri-
cordate Neruda che scrive 
• Corpo di donna, cosce bian-
che. bianche cotline •? — che 
trova it suo centra dinamico 
fra il seno e il bacino. vol 
potrete caplre che senso ab-
bia quel rammarlco per il 
filo d'erba, la nuvola, Vacqua, 
il vento e il sole. 

Dario Micacchi 

arti urative 

SAURO PASQUINI 
Di Sauro Pasquini, un arti-

sta toscano tnorto prematu-
ramenle nel maggio 1949. al-
I'eta di trentuno aono. e stata 
curata. nel 1952. un'ampia 
retrospettiva dal Ragghtanti 
alia -Strozzina- di Flrenze. 
In questi giorni. la gallena 
"La Cassapanca - (Babui-
no. 107a) prejenta atcuni po-
chi, sceltissimi fogli del piu 
che cento grandi discgni la-
sciati dal giovanissimo Sauro 
ed eseguiti fra 11 1933 e i 
giorni della morte. Sauro , 
Pasquini avrebbe oggi 45 
anni. Oggi. egli sarebbe un 
pittore il cui nome apparter-
rebbe alle esperienze pla3ti-
che della nuova generazione 
italiana: forse a Roma, forse 
a Milano. egli avrebbe tro-
vato 11 terreno culturale per 
1'espansione e la maturazio-
ne del suo talento. per le 
vere battaglie deH'arte e del
le idee, e non per le tristi 
battnglie della p»ovincia to-
scana. di quella Lucca che 
egli am6 ma chc lo chiusc 
alle esperienze. 

Quanti sono 1 giovan: arti
st i toscani. quelli migrat: dal 
litorale In ispecle. che oggi 
ahmentano. un po' in ogni 
dove, la vita dell'arte nostra? 
Pensate a Ferroni. Vaghen. 
Farulh. Trafeli. Tred:ci Ban-
chierl. Luporini. Martlnelli. 
Buisotti. Giuseppe e Carlo 
Gianninl. Una vera e propria 
generazione artistica dopo 
quella di Lorenzo Vianl. Ma
rio Marcuccl e Renato San-
tini E e'era stato il Fattori 
ringhio?o ma che vedeva giu-
sto negli anni della vecchiaia. 
e Modigliani. e Nannini. Ma-
gri. Carlini. Alberto Martini 

Forse. il g:ovane Sauro 
— aveva visto la guerra e 
con le sue monumentali te
ste di negri (I soldati ame-
ricani dl Tombolo) si era 
avvtctnato a una qualche sin-
golare scoportn plastica del 
tipo della figura del soldato 
negro dclineata da Rosselli-
ni in Paisd — avrebbe avu-
to buone occasloni per far 
correre in un alveo soclale 

la sua ansia e per farsl. da 
rivoltoso. rivoluzionario. In 
questa piccola mostra roma-
na e offerto un profllo sti-
molante degli interessi pla
stic! dl Sauro esemphBcati 
da alcune delle sue figure ca-
riche di energia malinconica: 
miserabili. filosofl. fanciulli. 
folli. briganti. negrl. uomi-
ni senza volto (come quelli 
di Modighani erano senza 

' occhi). moribondi. giuocato-
ri di pallone. flgure-simboli 

. della patria democratica e 
popolana (Garibaldi e Maz-
zini). 

L'espressionLsmo dinamico 
, che fa vivere questi disegm 

e in parte la naturale mani-
' festnzione grafica di un tern-

peramento sentimentale ri
voltoso c angosciato mal sod-
disfatto del proprio ambien-
te e dei risultati plastic:, e 
in parte & la forma poetica 
di una consapevolc ricerca di 
linguaggio. II segno forte ma 
che cerca 1'ombra. o con un 
dinamismo solenne o con 
una staticita psicologtca al-
lucinatn. ha consanguineita 
col segno di Viani. di Rosai, 
con qualche pensiero vitale 

- e d'.sperato ai Gino Rossi. 
con qualche elemento visio
nary liberty di Alberto Mar
tini. 
v Ci sono anche dei disegni. 
come quelli del calciatort. 
dove tutta l'architetrura dei 
segni e il loro articolarst 
- gestualmente - in masse 
delineate drammatlcamente 
rappresenta figure umane in 
moto: qui 11 riferimento a 
Boccionl e precise al Boc-
cioni di Sintesi del dinami
smo umano. Muscoli in pe-
locita. Forme uniche delta 
continuita nello spazio In 
questi pensieri boccionlani 
solitari dell'lsolito giovane 
Sauro — pensieri che sosten-
gono bene il suo ossesslvo 
realismo psicologico — for
se era il germe dl una espe-
rienza plastica realist! dl 
avanguardla. 

Una splendida mostra di 270 opere 
alia Galleria Civica fa rivivere la 
calma passione per la vita che f u del 
Maestro e il suo «cervello: funzio-
nante» nel mezzo delle battaglie per 
Tarte moderna 

Felice CasoratI 

L 'omaggio di Torino 

a FELICE CASORA Tl 

da. mi. 

A un anno di distanza dalla 
sua scomparsa, la citta di To
rino ha voluto rendere ornng-
gio a Felice Casorati. allcsten-
do una sua grande mostra re
trospettiva pres«.o la nuova 
Gulleria Civica, una mostra di 
270 opere che illustrano in 
modo esauriente, a partlre dal 
1907. I'intero arco della sua 
attivita creativa. Nell'imposta-
zione generate la mostra 
rlcorda quella ordinata 6 anni 
fa a Ivrea sotto U patrocinio 
del Centro Culturale Olivetti. 
Ma la cosa e naturale poi-
rh& entrambe. tanto quella di 
Ivrea che I'attuale di Torino. 
risultano curate da Lulgi Car-
tuccio che. ci consta, sta an-
^he preparando una importan-
te monografia sul Maestro 

I vunt.'iggl dell'esposizione 
torinese sono da Vedersi nella 
magglore ricchezza delle ope
re raccolte. che permette di 
osservare nello svolgimento 
dell'arte casoratiana tutta una 
seric di sfumnture, di sottili 
sondaggi in varie direzioni. 
di passaggi. di mutamenti. al-
trlmenti difflcilmente rico-
struibili dato il carattere cau-
to, misurato, alieno da bru-
sche impennate tipico di Ca
sorati e del suo lavoro. 

Direi anzi che il pregio del
la mostra torinese 6 proprio 
questo di farci vedere come, 
all'interno di una controlta-
tissimn purezza formale. cir-
colassero poi umori. impulsi, 
sentimunti assai piu vivi di 
quanto s$ e soliti pensare 
quando ci si riferisce a Ca
sorati. Non e vero che egli 
ripetesse uno schema flgu-
rativo frigidamente. iterata-
mente, senza - mai rinnovare 
In esso la sua emozione o la 
sua sensibilita. Certo. nella 
produzione di Casorati, non 
ci sono mai terremoti o scon-
volgimenti. e sarebbe assurdo 
pretenderlo, ma chi rlesce a 
guardare questi quadri e que
sti disegni con sufflciente cal
ma e respiro vi scopre tremo-
ri. malinconie. inquietudini e 
struggimenti. che lo stile ca-
soratiano. per quanto sempre 
nitido e fermo. registra, mo-
dificandosi. assumendo via via 
accenti diversi. Ed 5 questo a 
mio avviso, il fntto che spiega 
11 fascino costante dell'opera 
di Casorati. il perche la sua 
• monotonia - non sia mono-
tona, la ragione per cui lo 
splendore dei suoi colori dia-
mantini non 6 mai freddo, ma 
piuttosto acuto, pungente, 
suggestivo e prezioso, di vol-
ta in volta differente. 

Casorati stesso era conscio 
delle obiezloni o delle crlti-
che di astrazione e di cere-
brallsmo che taluni muoveva-
no alia sua arte. A queste o-
biezioni un giorno ha anche 
risposto: - Cerebrale? Ma io 
sono felice dl avere un cer
vello funzionante Cerebrale 
6 tutta Parte occidentale e 
specialmente Parte, la grande 
arte italiana. la cui straordi-
naria umanita e nata dalla 
mlsteriosa unione di forze 
contrarie: l'una che i materia
list! chiamano scientlfica, la 
altra che gll spiritual! chia
mano divina. Dove si pub sta-
bilire i confini tra 11 cervello 
e il sentimento veramente 
vlssuto? -. 

Quella che e chiamata la 
coerenza di Casorati si con-
centra proprio sulla volonta 
di far vivere insieme. senza 
discapito reciproco. intelli-
genza e sentimento Questi 
specie di coscienzn poetica e 
stilistica egli la maturb con 
estrema chiarezza sin dal 
1920. allorche. alia Bicnnale 
di Venezia. pote vedere la 
pittura di Cezanne Qualche 
anno piu tardu ricordando 
quell'incontro col Maestro di 
Aix. dichiarava: - L'emozione 
che ne provai fu enorme e 
non Tu un'emozione dl sba-
lordimento o di stupore. che 
anzi mi sentii preso da quel 
senso di calma. di fermezzn. 
di equilibrio. che solo le ope
re dei grandi possono dare. E-
quilibrio! Compresi che nella 
sua pittura trovava il giusto 
equilibrio il problems posto e 
sviluppato in un senso dall'im-
pres<ioni5mo ed il grande pro-
blema opposto ri?olto da tut
ta la tradizione; compresi la 
aberrazlone di certa critiea 
che non si Mnneava dl insi-
stere sui difetti di Cezanne: 
capli proprio. che special
mente in qu«l difetti era il 
fferme della sua grandezza 
Compresi che Cezanne era il 

fiittore della rinuncia e che 
a rinuncia era la forza della 

pittura moderna. Non cambiai 
modo dl dipingere. ero troppo 
incosclamente orgoglioso per 
tentare un camblamento di 
rotta che non avrei potuto 
fare In nlcun modo. Credetti 
allom di approfittare delta 
grande lezione di Cctanne 
proprio irrigidendoml sulle 
mie position! e cercando solo 
In profondita -. 

Cexanne insomma lo aiutb 
soprattutto a prendere eo-
•denxa del problema e lo raf-
forzb in un proposito che gia 

Felice Casorati: l'uomo delle bottl 

in lui aveva raggiunto una 
sua consistenza. Le influenze 
stilistiche. formali, che sin dal-
l'inizio della sua attivita ave
vano determinato 11 linguaggio 
figurativo di Casorati erano 
invece altre, partivano da 
Klimt, da un certo gusto flo-
reale. cosl penetrante e cru-
dele nelle sue Signorine del 
'12, per svilupparsi liberamen-
te nella vicinanza degli ami-
ci di Ca' Pesaro (dl Gino 
Rossi in particolare), nell'am-
bito di certe illuminazioni de-
rivate dalla pittura metafislca 

e delle indicazioni scaturite 
dai - Valorl plastici». 

II primo scatto decisivo nel-
l'affermazione di una propria 
originalita espressiva avviene 
per lui nel '14: nelle Uova sul 
tappeto e nelle Marionette e'e 
gia con inconfondibile oviden-
za tutta la personality artisti
ca di Casorati, che nel *19. 
con una serie indimenticabi-
le di tele, le Scodelle, Inter-
no. Mattlno, Una donna, L'uo
mo delle bottl, e quindi Uova 
sul cassettone del '20. tocca 
sicurczza di sintesi e quella 

silenziosa intensita espresstva 
che costituiranno poi il segno 
piii alto delle sue opere mi-
gliori. A proposito di questi 
quadri, nel catalogo della mo
stra di Ivrea, Carluceio ha 
giustamente scritto: * In essi 
si pub anche leggere il prin-
cipio di una denuncia: una 
traccia della Torino operala, 
della sua periferia industria-
le, dei problemi della condi-
zione umana in quella realta 
povera ». 

Questi quadri sono stati dl-
pinti all'epora deH'amicizIn 
con Piero Gobetti, che nel '23 
scriveva la prima monografia 
su Casorati. Sono quadri in 
cui si vedono squallidi am
bient! abitati da tristi crea
ture e nature morte con sco
delle vuote su grandi tavoli 
deserti. 

Da questo momento in avan-
ti l'arte di Casorati si svolge 
ininterrottamente, con un rit-
mo continuato, passando at-
traverso l'esperienza di luci-
dissimi ritratti, stupefatte 
composizioni di nudi femmlni-
li. paesaggi e, ancora, magi-
che nature morte. In ogni ope
ra. la cultura. le rieerche. le 
intuizioni, le esperienze di 
Casorati rifluiscono limpida-
mente, proponendo, sempre 
con la concisione che gll e 
propria, soluzioni diverse, a 
cui non sono estranee nep-
pure le influenze formali piu 
recenti. 

Tra gll artistl italiani del 
primo '900 Casorati appare 
senza dubbio come un Mae
stro esemplare. La sua arte 
e ben deflnita nel tempo sto-
rico in cui e cresciuta e si e 
affermata. ma nl tempo stesso 
l'istanza intellettuale che in 
essa e racchiusa, un'istanzu 
che non si 6 mai offuscata, 
sicura delle sue ragioni, e 
qualcosa che, oggi, guardando 
i quadri di Torino, sembra 
riacquistare una nuova virtu 
di persuasione. E forse e que
sto il messaggio piu profon-
do che Casorati. dalle pareti 
della Galleria Civica, ci co-
munica con le sue immagini. 

Mario De Micheli 

A <•/• S ^m 
mostre MILANO 

Dix, Picabia, Schwitters e Rossi 
In questi giorni sono aper-

te a Milano alcune mostre 
di particolare importanza. 
La galleria del Lcvante, in 
via Sant'Andrea 23, presen-
ta un folto gruppo di opere 
di Otto Dix: quadri. acqua-
relh, tempere, disegni. ac-
queforti e litografie.- Senza 
contare le incisioni e le lito, 
si tratta di un gruppo di 
oltre sessanta pezzi, alcuni 
dei quali di un'eccezionale 
forza espressiva. Dopo la 
esposizione alia galleria ro-
mana del Fante di Spade 
(in questi giorni trasferita 
alia « Mutina • di Modena). 
di cui la nostra pagina si e 
esaurientemente occupata, e 
questa senza dubbio la piu 
ricca mostra che del grande 
espressionista tedesco sia 
stata organizzata in Italia. 
Le opere esposte abbraccia-
no un periodo che va dal 
1915 al 1960. oflfrendo in tal 
modo. sia pure in sintesi. 
una visione complcta di que
sta arte polemica. spietata. 
urtante. in cui la denuncia 
degli orrori della gue.-ra s! 
accompagna ad una indagi-
ne implacabile e profonda 
della condizione dell'uomo in 
un'epoca di disastri. senza 
rinunciare nor altro ad una 
partecipazione attiva in fa-
vore di una rivincita umana. 

Alia galleria Schwarz. in 
via Gesu 17. si pu6 vedere 
invece una mostra riassun-
tiva di Francis Picabia. uno 
di quegli aitisti che. anche 
all'interno della piu dirom-
pente avanguardia del pri
mo '900. e stato un irrego-
lare. uno sperimentatore che 
non si b mai legato defini-
tivamente a nessun gruppo. 
benche sia evidente In lui 
soprattutto la sua inclina-
zione dadaista e surrealista 
Lo opere esposte rivestono 
un valore storico. in quanto 
appartengono agli anni piu 
dinamici e Inquieti delle 
avanguardie. Sono opere in-
fatti che *i collocano tra il 
1911 c il 1922. 

Arti sta disuguale. discontl-
nun. contraddittorio. Picabia 
rivela ' tuttavia un'estrosita 
stimolante. una straordina-
rla capadta dl Intulre e di 

anticipare forme c soluzioni. 
Da questo punto di vista egli 
riserva, a chi ancora non lo 
conosce bene, piii di una sor-
presa: i suoi disegni e i suoi 
quadri meccamci. dove la 
macchina, l'ingranaggio, tut-
to ci6 insomma che e stru-
mento tecnico, diventano sog-
getto fondamentale, fanno 
apparire largamente scaduti 
i piii recenti e frigidi eser-
cizi dei cosiddetti gestaltici. 
Il fatto e che in Picabia agi-
see, sia pure per assurdo, 
una energia lirica che non 
e certo repcribile nell'ulti-
mo sperimentalismo, il quale 
tira piu ad una ripresa del 
mito positivistico che ad una 
immagine poetica dell'eta 
della tecnica. 

Le stcsse osservazioni ci 
suggensce la grande mostra 
di Schwitters presso la Gal
leria Toninelli. in via San
t'Andrea 8. Un'altra esau
riente antologia e presentata, 
a Roma, dalla Marlborough. 
Le opere esposte a Milano 
— 110 fra disegni, collages, 
nlievi costruttivisti, sculture 
— si collocano tra il 1910 e 
il 1947. Schwitters e stato un 
dadaista meno rivoltoso de
gli altri. In fondo egli ha 
sempre creduto all'arte an
che quando gli altri dadaisti 
mostravano di csecrarla e 
tendevano con tutte le loro 
forze a fame soltanto uno 
strumento di provocazione e 
di scandalo. Si potrebbe dire 
che e stato in qualche modo 
un • dadaista d'ordine ». 

Certo. anch'egli ha adope-
rato per le sue opere il ma-
teriale piu eterogeneo, dai 
biglietti del tram agli stracci 
(la < pittura d'immondizie ». 
come si chiamava allora), 
ma tale materiale lo ha sem
pre disposto secondo uno 
schema che tutto sommato 
ha continuato ad essere quel
lo del cubismo o addirittura 
quello di Mondrian. Ne ri-
sulta cosl un dadalsmo ni
tido, preciso, scrupoloso. che 
pot e la negazione del da
dalsmo, ma in compenso e 
qualcosa di piu consistente 
e definito. 

Mi si dice che parecchl 
collezionlst! vedendo le opere 

di Schwitters siano rimasti 
stupiti. • Ma come — hanno 
detto — noi credevamo che 
lo sperimentalismo di oggi 
fosse una novita. e invece 
vediamo che Schwitters ha 
fatto gia tutte queste cose. 
e anche meglio. quaranta 
anni fa .. 

A parte la sorpresa, non 
e'e dubbio che l'osservazione 
e calzante. Tante rieerche 
attuali della neo-avanguar-
dia. infatti. rimangono sul 
piano della mera ripetizione 
di forme gia acquisite. di 
esperimenti gia fatti. anzi-
che sviluppare creativamen-
te lo spirito migliore del-
l'avanguardia stessa. Ecco 
dunque 1'utilita di mostre co
me quelle di Picabia e di 
Schwitters: sono mostre che 
fanno toccare con mano il 
limite e la stanchezza di 
tante « proposte • attuali e 
quindi possono aiutare, per 
reazlone. ad uscire da tanti 
Iuoehi comuni rispolverati 
dalle piu recenti poetiche e 
pseudo-poetiche. 

Accanto a queste mostre, 
una speciale segnalazione 
merita quella postuma di Gi
no Rossi allestita dalla gal
leria Gian Fen-ari, in via 
Gesu 19. Di questo grande 
pittore veneziano. morto nel 
1947. ma ormal inerte e pre-
da della follia fin dal 1926. 
sono csposti 24 dipinti, tra 
cui alcuni capolavori. L'im-
pegno formale di Rossi, che 
aveva intensamente vissuto 
la lezione di Van Gogh e di 
Gauguin in Francia. si fonde 
ad una isnirazione vivissima, 
fresca ed energica, che lo 
porta a dipingere la gente 
della sua terra e il paesag
glo veneto con evidente par
tecipazione. Da notare e an
che 11 modo con cui Gino 
Rossi ha rinreso la lezione 
cuhMa: nella -Testa di 
donna • del '20 e gia rac
chiusa buona parte di quel-
l'esperienza picasslana che 
poi la pittura Italiana fece 
molti anni piu tardi. tra 11 
'45 e 11 '50 fad esemplo Mor-
lotti e Birolll). 

rn. d. m. 
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Convegno a Milano 

II verde 
per le citta 
Ogni abitante di Stoccolma dispone 
di un polmone verde di 100 mq. con-

tro i 2-3 a Roma e Milano 

71 verde per la citta d uno tra i tcml dlscussl e piu at
tuali per II nostro paese in questi ultimi tempi. La pubblf-
cazione di un volume dedicato ad una trattazione tecnico-
urbanlstica di questi problemi a cura dell'lny. Mario Ghio e 
dell'arch. Vittoria Calzolarl ('Verde per la citta*. De Luca 
editore. Roma, > 1961) pub essere considerata I'inizio di un 
ampio dibattito oggi condotto tra pli amministratori piu re-
apoiwablli deoli Enti tocall, gll urbanlsti, i sociologht. 

Non a caso questo dibattito e stato condotto parallcla-
mente alle rieerche di soluzioni urbanlstlche oryanlche per le 
aree metropolitane itallane in svlluppo; «la libera inizlatfva *, 
infatti, ha caratterizzato. per le grandi e le piccole citta tta-
Uanc diretiamente intercssate ai fenomeni dell'lnurbamento 
nell'ultlmo dcccnnlo, uno svlluppo caotico. senza controllo, al
l'interno del quale — rlmanendo valida la sola Icf/pc delta 
speculazione — tion potevano ovvlamente trovarsi aruomentl e 
spazi da destinare ai *servizl* dl una citta moderna Ed e 
proprio su questo tema che U dibattito of/f/f tende a prcclsar-
sl: ai tratta cioe di definire cosa debba rssrre inteso corret-
tamente per - servizio • in una citta moderna nel nostro paesc 
e come questo debba essere verif'tcato inoltre per un pro-
babjlc /tittiro delle citta stcsse. 

L'urbanlstica moderna aveva proposto un primo approccio 
dl calcolo. II metodo. conoscinto come «ricerca degli stan
dards-, tendeva a valutare le eslgcnzc indispensabill, in ter
mini dl servlzt sociall, per comunltd umane che partendo dal 
nucleo piu limltato (un asilo ogni nucleo, una scuola rlr-
mentare ogni quatlro nuclei ecc.) formulassc In sede teorlca 
una soluzlone definltlva sla pure nella visione dl un arbitrarlo 
e schematitco frazionamento della citta contemporanea. 

Questa prima fase di elaborazlonc della cultura urbanl-
stica porto alle prime conslderazioni drammatlche e allarmanti. 
La somma delle aree neccssarie per coprlrc II fabbisoano del 
- servizl sociali • identiflcati in questo primo approccio (cen-
Ui scolasllci ai vari llvelli. atlrezzature sportive, plccoli olar-
dtni e parchi. ecc.) risultava un dato sbalorditlvo. In parti
colare se riferito alia totale carenza d| prcvlslonl del primi 
e timfdi tentativl di plani/icailone urbanistica IfnNaTin Men
tre per molti puesi stranieri oil standards globali dl Vfrde 
ptibbiiro attrezzato per abitante hantio valori che variano dal 
100 mq. di Stoccolma aoli SO di Londra. o ai 50 delle citta 
tcdeschc, per le prandi citta italiane (rastrellnndo per il 
computo ogni decimetro quadrato di verdp alberato dealt spar-
tltrafflco dei grandi viali) lo stato attualc non supera t 2-3 
metri quadrati per abitante. 

Investimenti pubblici 
Merito del diffuso lavoro dl Ghio e Calzolarl I'avere po

sto In esattt termini dimensionall il probtcma (una prima 
ipotesi di standards da attuarsi in Italia dl 25 mq. per abitante). 
ma ancora di piii I'avere sottolineato con chiarezza che a 
questa fase dl previsione urbanistica devc immediatamente 
corrtspondere, con altrettanta chiarezza e tempestlvitd. un 
programma a lunga scadenza dl investimenti pubblici per la 
realizzazione completa degli standards propostl. 

Mentre in alcune citta si stanno condncendo i prlml studi 
' in questo senso. appare interessantc analizzare quanto viene 
' proposto di nuovo e dl originate nell'ambito dcll'area metro-
politana milanese. 

Anzitutto il concetto di standard minimo quantitative ne-
cesslta oppi di indispensabili appro/ondimenfl concetluall. La 
ricerca deve basarst. in primo luogo, sulle grandi citta italia

ne, ma anche sui piccoli centrl. che hanno ben diverse carat-
terlstiche, e deve estendersl ad esemplo a tutte quelle zone 
di interesse turistlco per le quali lo standard e un concetto 
da riferirsi ad una funzione economico-soclalc e dinamica di 
un territorlo. La stessa ricerca degli standards per le prandi 
aree metropolitane non pud essere una ricerca scttorialc. ma 
deve avventre all'interno delta pfanl/lcazione urbanistica della 
area interessata, con tutte quelle impIfca2fon| che appalono 
ovvlc: la carenza della legpe comunale e provlnciale, la ur-
genle necesslta dell'ordinamcnto replonale, la prloritaria e 
indifferiblle approvazione di una nuova leggc urbanistica. 

Mentre sotto I'egtda dell'amministrazione comunale dl Mi
lano. dcll'amminlstraztone provlnciale di Milano. della Cassa 
dl Risparmio delle Province Lombarde, una • tqnlpc • di ur-
banlsti proporra il 22. 23 p. v. all'attenzlnne dei milanesi e 
degli studlosi dl quest! argomentl una rilevazione slstematica 
del verde ancora oggi esistente nella repione lombarda e alcu
ne ipotesi relative sla alia conservazione che alia cspansione 
dello stesso. all'interno del Piano Intercomunale Milanese (che 
raggruppa volontarlamente oltre 100 ammlnlstrazloni comuna-
11) questi temi hanno raggiunto, a nostro modo dl vedere. po-
slzloni assai avanzate. Nel lugllo del 1963 i comuni dl Assago. 
Ducclnasco, Cor.tlco, Pcschlera Borromeo. S. Donato Milanese 
e S. Giuliano Milanese, un pruppo di plccoli comuni del snd 
milanese. presentavano alia plunta esecutiva e al comitato 
tecnico del Piano Intercomunale Milanese una - proposta per 
dotare Varea metropolltana dl infrastrutture relative alle at
tivita culturali, ricreatlve. di ttvago e dl sport di massa n^l 
quadro dell'orpanizzazfone del territorlo». 

Concretamente la proposta si basava sul vlncolo urbanisti-
co imposto dalle sel amminisrrazioni comunali a • verde pub-
bllco attrezzato * per oltre la meta del loro lerritorio. e clot 
per 40 000.000 dl mq. dl ferreno fpud servlre come dato di 
riferimento Vestenxione complessiva delle aree oapl non edlfl-
cate o non destinate a ediflcazioni all'interno dfH'ampio terrf-
torlo comunale dl Milano. estensione che assomma a 26 ml-
lloni dl metrl quadrati). 

La declsione delle sel piccole ammlnlstrazionl comunali 
di sinistra, declsione che e stata ratlficata nel plornl scorst al-
runanfmlfa dall'assemblea dei sindacl del Piano Intercomu
nale Milanese, e la conclusione di una Ipotesi affascinante per 
ogni abitante della orande Milano e stimolante per la cultura 
urbanistica nostrana. L'lndlcazione prellminare Ipotlzza a scala 
replonale un sistema di ampi parchi pubblici lungo il sistema 
del Ticino. del Po. dell'Adda. e del laphi delle Prealpl Da 
questo sistema prlmario. luogo delle atlrezzature per le at
tivita ricreative e di svago della fine settlmana (rapplunaibili 
in temoi variabill dal 30 al 60 mlnutl dal prandi cpnfri abifafi) 
cunei di verde ptibblico si inserlscono senza soluzionc dl con
tinuita nelle zone urbanizzate o tirbani?*abfH drll'area mr-
tropolitana 

Servizi specializzati 
Questo verde pubblico (superata la semplicistica vi\lone 

naturalislica) i da tntendersi come il tessuto base di ogni pre 
vedibile attrezzatura dl scrciri sociali, connessi da efficients 
sisteml dl trasportl pubblici. e raggiungibili cosl con orande 
facilita e rapidita da ogni punto dell'area metropolitans. Vn 
tessuto base perclb sul quale le attrezzature pubbliche t «o-
ciali (che non poxsono non essere condizionate da una scelta 
politico e sociale nazionale e degli Enti local!) possano con
cretamente acqulstare il valore di infrastrutture creative sulle 
quali tessere piu avanzate forme di integrazione fra i cittadtnl, 
i loro luoghi di lavoro e di residenza Tutto questo e in con-
traddizione con quella visione scttoriale dei • servizi - chc 
propongono. sia pure in un limite axturdo. una distribution.? 
frammentarla di * phetli - specializzati: il ghetto degli studenti. 
il ghetto degli sportlvl, il ghetto degli anziani. il ghetto dot 
cineamatori. 

Le soluzioni metodoloalche avanzate dalle sri piccole am
mlnlstrazionl comunali, ricordate e fatte proprie da una as-
semblea dl piu dl 100 sindacl di una prande area metropoll
tana italiana, ci confortano Invece nella previsione della pos-
sibilifd per il nostro paese, che affronta con eccessivo rltardo 
questi problemi. di reallzzazionl che non ripeteranno mec-
canlcamente le esperienze stranlere della dlstribuzione polre-
rlzzata nelle citta di servizi specializzati. Le prandi questloni 
del verde pubblico attrezzato dovranno dtvenir? all'opporto 
per noi. nel soddhfare le esigenze dl minima espresse daali 
analitici dati degli standard* proposti. anzitutto un contributo ' 
alio sviluppo di una vita democratica. all'lnteprazione sociale 
fra I dttadtni. alia possibility di intendVrf il tempo Iibero ai-
ropposto del concetto stmmentale proposto da una societa 
basata sulla economla di mercato 

Come sempre, benche sia ovvlo il rlcordarlo. queste 
soluzioni avranno possibilita di concretlzzarsi solo se il di
battito terra esleso al dlretti interesxatl. agli abltanti delle 
prandi aree metropolitan?, perche* ooni {potest o proposta sia 
verlflcata e avallata dalle axsemblee popolnri. perche le de-
clsfoni ammlnlstratlve conseouentl naseano da questo dialopo 
tninterrotto tra amminlstratori ed amministrari. perche il con
cetto di servizio pubblico cosi inteso non possa in nessun 
caso constderarsi com* una illumtnata e beneflca prowi-
denza governativa o ammlnlstrativa, ma un dlrltto indisewft-
bile di ogni cittadino, diritto sino ad oggi negato nella praties 
della vita qnotldiana. 

f . V. 
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