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Itinerari italiani: la Valtellina 

«Voltolina, valle circundata 
d'a!ti e terribili monti...» 

VALTELLINA, ottobre 
Nude e severe, le levigate pareti 

lella clma Spluga e del monte Cal-
i>o incombono, id dove si impaluda 
yalto logo di Como, sul Pian di 
'Spagna e obbltdano — baluardi di 
?en piu potenti massicci — la stra
ta e i commerci che salgono da 
Milano e dalla pianura lombarda 

l c dividersi. Da una parte essi se-
iguono la Valtellina per Sondrio, 
WTirano e Bormio fino alio Stelvio, 
tdall'altra la Val Chiavenna, donde 
tuna nuova biforcazlone portera, con 
\la Val San Giacomo, al passo dello 
[Spluga e, con la Val Bregaglia, al 
[passo del Maloja, Siamo fra i mon-
\ti Rezii, quasi nel cuore d'Europa. 
Massicci imponenti, cristallini che, 

Itqgliati da valli profonde dove da 
secoli sono insediati gli uomini, 
condizionano vita e commerci, ct-
viltd. e lavoro: le strode, i paesi si 
afflancano passo passo al corso del 
fiumi, giu nel fondovalle, chiusi fra 
due enormi bastionate di monti, 
della cui * terribilita > scrisse Leo-
nardo, che corrono parallele, apren-
dosi a volte negli squarci delle val- ' 
li trasversali, mostrando in fondo, 
al limlte del cielo, ghiacciai e ct-
me innevate o serrandosi in gole 
paurose, dalle pareti a picco. Acque 
fredde, cilestrine e ' limpidissime, 
corrono rapide in vasti greti o ru-
moreggiano nelle gole scavate net 
millenni. Ovunque boschi e rocce, 
speroni di vivo sasso che domina-
no la strada e la valle, quinte dte-
tro le quali il panorama muta per 
tornare di nuovo diverso e ugua-
le; e poi larghi pascoli e foreste 
d'abeti che coprono gli ultimi pen-
dii, i piu bassi, Id dove, simili a 
grosse blatte, sfrecciano senza posa 
le macchine, dirette a ignott tra-
guardi. A mezza costa, sulle conoi-
di dei torrenti, sui pendii piti dol-
ct, $i stendono al sole i paesi: case 
grigie di sasso con lunghi ballatoi 
di'legno e meravigliosi tetti di pie-
tra scuriti dal tempo e dalle muf-
fe; dentro si immaginano il tepore 
e Vintimita delle stiie, le tradizio-
nali stanze di legno arredate con 
seniplici mobili che conservano lo 
odore di resina dei boschi vicini. 

Terreno di contesa 
tra principi e vescovi 

Un mondo • pastorale, subito • si 
immagina, opaco, immobile in ogni 
stagione della sua lunga storia. E 
invece non e cosi. Questi projondi 
tagli aperti al limile settentrionale 
della Pianura Padana, ricchi di va-
lichi che immettono nel mondo 
germanico, jurono, oltre che im-
portanti vie commercials grandi al-
vei entro cui passarono, sin dal 
tempo dei romani, infiniti eserciti. 
Al • punto ' che, * svccessivamente, 
spezzatosi il mondo antico nei mi-
nuti cmtall i della organizzazione 
jeudale, la Valtellina e le valli vi-
cine divenncro terreno di contesa 
tra principi e vescovi delle cittd 
piu vicine; in particolare di quelli 
di Milano che gravarono, con tut-
to il loro peso politico e militare, 
tra il Mille e il Ctnquecento, sulla 
vasta regione. Altro aspetto parti
colare, ju la sua caratteristica di 
terra di confine tra Cattolicesimo e 
Riforma, il che portd a un succe-
dersi di Irizioni culminanti, nel pri-
mo Seicento, nel « Sacro Macello », 
eiplostone di furore religioso com-
mtsto a component! di origine socia-
le. La storia artistica di queste val
li ha caratteristiche particolarissi-
me per una zona di montagna. Mo
desto vi appare Vapporto romanico, 
quasi inesistente il gotico, mentre 
vi ha grande rilievo quello rina-
scimentale; che e soprattutto ori-
ginato dalla necessita della Contro-
riforma di opporsi su un piano cul-
turale alfincalzante protestantesi-
mo dei vicini Grigioni; basti dire 
che i prototipi delle chiese dell'epo-
ca sono due Santuari, quello di 
S. Lorenzo a Morbegno, di derica-
zione bramantesca, Jorse di Tom-
maso Rodari, e t La Madonna » di 
Tirano, anch'essa con probability 
delio stesso autore, baluardo reli
gioso contro il njormismo. In un 
clima simile non poteva non avere 
jortuna il barocco che, a partire' 
dalla fine del Seicento, cambiera 
volto alle valli. La pittura, che nel 
secolo rrecedente si era nutrita di 
nomi iliastri di provenienza ester-
na quali il Luini. Gaudenzio Fer-
r«fi e Fermo Stella, trova, pur rt-

4i reminescenze milane-

II santuarlo della Madonna presto Bormio (1699) 

si, veneziane e anche romane, una 
sua personalitd decifrabile nelle 
opere di Giacomo Parravicini, Gian 
Pietro Romegialli, Pietro, Cesare e 
Vittoria Lipari. 

II paesaggio naturale e le opere 
d'arte riuscwano a fare, sino a 
quatche dectna di anni fa, della Val
tellina e delle valli vicine un am-
biente di grande bellezza, ricco di 
un fascino sottile e incantato. Che 
cosa 6 rimasto di tutto cid dopo i 
furori edilizi del bcom economico? 
I tempi nuovi stanno alterando la 
fisionomia della zona in modo for-
se irrecuperabile: case, palazzi e 
chiese antiche vanno in rovina, ab-
bandonate ai ladri e agli antiqua-
ri, sconci edtli2i vengono perpetra-
ti ogni giorno da gente che mira 
a trasformare la Valtellina tn una 
brutta copia della periferia di Mi
lano, buona parte dei torrenti sono 
in secca tutto Vanno perchi le ac
que vengono concogliate nei bacini 
idroelettrici e le cascate, questi me
ravigliosi e terribili spettacoli un 
tempo cosi frequenti in Valtellina, 
sono tutte scomparse, cancellate da 
una grossa diga che chiude come 
una barriera la montagna o sosti-
tuite da lunghi tubi neri che ri-
yano paralleli le pareti dei monti. 
I due itinerari che proponiamo, il 
primo risalird la Valtellina sino a 
Bormio e I'altro, per Chiavenna, 
entrerd in Svizzera per raggiunge-
re poi, per il passo del Bernina, 
Tirano, sono una lunga, sconcertan-
te scorribanda alia scoperta di un 
mondo quasi sommerso. 

• • • 

Al suo inizio la Valtellina ha un 
tono pacato, quasi dimesso. La val
le e ampia, civilissima, fitta di ca-
siagni, nod e faggi, sut pendii spic-
cano i mosaici dei vigneti mentre 
dagii speroni dei montt vegliano 
chiese e castelli in rovina. Morbe
gno. Una cittadma un tempo bet-
lissima, pacata, distesa, oggi quasi 
tmconoscibile, stretta com'e dal di-
lagare del oetro-cemento. AU'estre-
mttd dell'abitato vuitiamo Sant'An-
tonio, una chiesa di imptanto tre-
centesco, con sul portale una Pietd 
dei Rodari. Nell'interno gli affre-
schi di Fermo Stella e di altn pit-
tori lombardi appatono tn gran par
te perdutU tutto 4 rovina, polvere, 
ragnatele. La sorpresa che offre il 
vicino. isolato Santuario di S. Lo
renzo (1418), uno dei piti tmpor-
tanti monumenti rinascimentali del
la valle, come abbwmo delto, e al-
irettanto penosa. AlVesterno t murt 
xono consunli, la cappelletta dietro 
tl campanile, tutta ornata di affre-
schi, si sta dissolvendo. A rendere 
piu angoscioso il quadro, a poca di-
stanza si leva un orrendo deposito 
di benzina. Continuiamo a risalire 
la valle, Piu avanti *i tocca Ber-

benno, ov'e la bella chiesa di San 
Pietro, risalente al Mille ma rico-
struita in epoca rinascimentale. Sor-
ge sul bordo della strada e ci fer~ 
miamo a contemplare il portale do-
vuto ai Rodari; poi ci accorgicmo 
che il fianco sinistro e corso da una 
crepa paurosa e che nell'interno, dal 
tetto, filtra inesorabile I'acqua. Ma 
eccoci gia a Sondrio, una cittd che 
via via ti rinnova facendo seem-
pio, senza pietd, delle cose del pas-
salo. Tra poco il suo vero volto non 
esisterd piu e cht vorrd riscoprirlo 
dovra rifugiarsi nelle poche, viuzze 

. che si diramano attorno alia Colle~ 
giata. 

Le montagne 
di Segantini 

Poco avanti la cittd ha inizio il 
tratto piu autentico e famoso del
la Valtellina. A sinistra si incon-
trano Tresivio, Ponte, Chiuro e, sul
la sua alta terrazza, Teglio. II se-
centesco Santuario di Tresivio, che 
domina dall'alto del suo poggio tut
ta la media valle, sta avviandosi al
ia rovina piu completa: crepe pau
rose, putti e statue sbocconcellati, 
disfacimento. Poi, ecco Ponte, tra 
i piu graziosi paesi della Valtelli
na, con case linde, palazzetii me-
dioevalt affrescati e un nugolo di 

• chiese. Ma quante di esse, nel con-
centrico e nei dintorni, che stanno 
lentamente sgretolandosi! A Chiu
ro, un grazioso borgo dove le mo-
dernissime vetrine spezzano fasti-
diosamente la linea lenta e pacata 
delle case, Velegante portale che im-
mette nel piazzaletto della Parroc-
chiale e in condiztom precarte e 

. anche gli affreschi che decorano la 
facciata della chiesa. Una ripida 

-strada serpentina e si e a Teglio, 
forse la localita piu suggestiva del
la valle, aperta com'e a orizzonti 
vastissimi e ricca di memorie del 
passato. Splendido il Palazzo Besta, 
della metd del '500, - ottimamente 
conservato, col bel cortile a por
tico decorato da affreschi e le sale 
interne che conservano I'arreda-
mento delVepoca. Nella vicina chie-

; sa di S. Lorenzo perd, aperta a tut-
ti i venti, le pitture di Fermo Stel
la stanno inesotabilmente deperen-
do. Poco dopo, nel fondovalle, si la-
scia a destra la strada che sale al-
VAprica, (ocalifd un tempo splen
dido, ora vergognosamente sfigura-
ta dalla specutazione, quindi si rag-
gmnge Tirano. E* il centro religio
so della Valtellina, la localita famo-
sa del «Sacro Macello >. Occupata 
dalle Leghe Retiche nel 1512 essa 
fu posseuo, per piu di un secolo, 
dei Tiformistu La rivolta, fomenta-
ta dai signorotti locali di parte cat-

tolica che avevano visto i loro pri-
vilegi vacillare, avvenne il 19 lu-
glio 1620 e fu tra le piu sanguino-
se. I Grigioni vennero scacciati e si 
pote cost terminare il Santuario, gia 
miziato nel 1505, e che si erge ora 
con la sua grandiosa, elegante mole 
e I'alto campanile a trifore a do-
minio dell'abitato. 

Dopo Tirano la strada comincia 
a salire lentamente. Siamo ancora 
a 430 metri sul Itvello del mare, ma 
in pochi chilometri si passa ai 700 
di Grosco, la patria dei Visconli 
Venosta, e poi ai mille metri di Son-
dalo. II paesaggio e completamente 
mutato: ai bordi della strada com-
paiono le prime baite, fatte di nere 
travi saldamente incastrate tra lo
ro, poi le prime abetine, le prime 
gole. La valle si fa stretta e deser-
ta, quasi aspra, poi, in fondo a una 
piana di prati, compare nella luce 
del sole la c magnifica terra di Bor
mio >. Tra tutte le localita valtelli-
nesi, Bormio e quella che conser-
va quasi intatta la sua integritd am-
bientale. Un esempio da sottolinea-
re con il dovuto rilievo in mezzo a 
una cosi debilttante catena di seem-
pii. Unica macchia nera, la trascu-
ratezza dimostrata verso alcune 
opere d'arte, i begli affreschi della 

, facciata di S. Vitale, ad esempio, 
la chiesa di S. Gallo dal grazioso 
campanile romanico e, fuori dal-
I'abitato, il barocco Santuario della 
Madonna della Misericordia, ormai 
in agonia. A cht disponesse di tem
po consigliamo, da Bormio, la sa-
lita a Livigno, paese famoso, allun-
gato per molti chilometri, con le 
sue nere, antiche case di legno (ma 
qua e Id occhieggiano orridi villini 

multicolori), ai lati della strada. 
• • * 

II secondo itinerario non ha un 
inizio piu confortante dell'altro. La 
chiesetta romanica di S. Fedelino, 
presso le rive settentrionali del la-
go di Mezzola, in condtzioni pre
carte. E poi Chiavenna ove il mo-
derno albergo di cinque piani, sor-
to accanto alia bella porta settecen-
tesca che introduce alia cittd, fa da 
eloquente preambolo a un elenco 
fitto di degradazioni ambientali e 
artistiche. Per non parlare, in fine, 
del grattacielo a fungo sorto sopra 
gli chalets di Madesimo, al termi-
ne della calle di S. Giacomo. In com-
penso, varcato, seguendo la Val Bre
gaglia, il confine svizzero, il discor-
so muta. Qui tutto e difeso e con
servato amorosamente e con dura 
grinta insieme: la natura e le an
tiche case e i palazzi cinquecente-
schi di Bondo, Stampe e Vicosopra-
no. La Val Bregaglia porta, con due 
salite, al Maloia aldila del quale si 
estende Valta Engadina, una delle 
piu belle e famose valli alpine che 
ha in St. Moritz il suo centro piu 
noto. 11 paesaggio muta di colpo e 
davanti ai nostri occhi si apre una 
ampla valle, quasi un altopiano di 
foreste e di laghi. Sentieri e stra-
dine sulle quali e proibito il tran-
sito delle automobili portano tra gli 
abeti, i cimbri e i larici, lungo le 
sponde dei laghi e si addenlrano 
entro le valli laterali fino ai ghiac
ciai. L'azzurro del cielo e dei laghi, 
il bianco delle nevi, il verde cupo 
degli abeti e il rosso dei larici sono 

- le tonalitd dominant! di questo pae
saggio fra i piu noti e celebrati del-

1 le Alpi. Basterd ricordare Vopera 
di Giovanni Segantini che passo al 
Maloia parecchi anni e che mori 
in una capanna sopra Pontresina (e 
a lui St. Moritz ha dedicato un Mu-
seo in cui si conserva il Trittico, 
ultima sua opera). Costeggiando i 
laghi di Sejl e di Silvaplana si 
giunge a St. Moritz, centro turisti-
co tra i piu importanti d'Europa. 
La cittadtna conserva ancora il to
no fln de si£cle delle grandi stazio-
ni climatiche mitteleuropee, anche 
se la marea dei turisti dei nostri 
anni la sta lentamente sommergen-
do. Subito dopo SU Moritz, a Cele-
rina, abbandoniamo il corso dell'Inn 
per imboccare la Val Bernina che 
a Pontresina comincia a innalzarsi 
»erso il passo offrendo grandiosi 
rcorci di nevai e picchi Passato il 
vecchio Ospizio, rapida e vorticosa 
£ la discesa su Poschiavo e il suo 
lago che appaiono in fondo alia val
le. Enormi, alle spalle, le creste del 
Palu fuggono nel cielo, fra le nu-

1 bi. Siamo in territorio etnicamente 
" italiano, poltttcamente ancora sviz-
'' zero. Tl Santuario della Madonna di 

Tirano ci appare quasi subito, dife-
sa e sfida della Valtellina di un 
tempo. > 

Auralio Niffali 
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TORINO 

UMBERTO MA8TROIANNC « Sarabands, 1963-

Sculture 
in metallo 

TORINO, ottobre. 
In occasione del Primo sa-

lone europeo della metallur-
gia. sotto il patronato della 
citta di Torino e dell'Asso-
ciazione italiana di metallur-
fiia. e stata allestita, presso la 
Galleria civica d'arte moder-
na. una mostra di sculture 
in metallo. In qualche modo 
si tratta di una manifestazio-
ne, diciamo cosi. simbolica. 
Infatti gli scultori che vi par-
tecipano sono un numero dav-
vero esiguo. tanto piu pen-
sando che la mostra ha un 
carattere internazionale. Ma. 
come awerte il Sindaco nel
la presentazione al ratalogo. 
«la ristrettezza del tempo e 
le limitazioni del mezzi non 
hanno consentito di dare alia 
mostra una maggiore esten-
sione a rappresentare tutta 
questa scultura cost caratte
ristica e congeniale alia n6-
stra epoca ». 

Le cinquantadue opere che 
sono state raccolte non pre-
tendono dunque di flssare al-
cun panorama. Esse rappre-
sentano soltanto un *>omag-

i gio» dell'arte al metallo. e 
precisamente al ferro. all'ac-
ciaio. aU'alluminio. al ramc, 
al piombo, e inflne anche al 
bronzo. di cui le sculture so
no fatte. 

Detto questo bisogna ag-
giungere che la mostra si gi-
ra con interesse perche" non 
mancano i pezzi di qualita. 
anche se altri. al contrario. 
non sfuggono alia ripetizione 
di formule ormai decadute, 
gia superate cioe da altre 
formule piu aggiomate. Ma 
questo e un fatto che accade 
a tutte le mostre. 

Tra gli stranieri, per doti 
decorative e virtuosismo tec-
nico. si fa subito notare Zol-
tan Kemeny. l'artista svizzero 
di origine ungherese che ha 
vinto il premio della scultura 
alia Biennale. e quindi Eduar-
do Chillida, anch'egli premia-
to a Venezia nel '58: Chillida 
lavora il ferro con perizia. 
creando forme primitive di 
indubbia energia. che in qual
che modo danno il senso di 
un oscuro medioevo: pur 
nella sua schematicita. il 
ferro di Chillida parla un 
linguaggio espressionista. Non 
cosi Sofu Teshigara, che in
vece piega e trafora il ferro 
sino a trasformarlo in una 
specie di dragone arabescato. 
E non cosi l'americano Cal-
der. di cui rivediamo qui 
una delle sue note sculture 
aeree e mobili. 

Tra gli scultori italiani. ec
co un Cavallo di Marino. 
asciutto e teso. modellato con 
estrema fermezza; ecco due 
pezzi di Manzii. uno del '51, 
Ragazza seduta, e uno del '60, 
un mlrabile altorilievo. Lo 
modella del pittore, un'opera 
di fresca e di vibrante ese-
cuzione, dominate da una Iu-
minosa tenerezza poetica; ec
co una ComposiHone e un 
Altorilievo dl Cherchi. che 
rivelano una liberta e al tem
po stesso una misura lirica 
che raramente si trovano 
riunite insieme. La Sarabanda 
di Mastroianni e invece un 
groviglio dinamico di forme 
mineralL vegetali e animali. 
una sorta di - metamorf.>?i 
in corso*. mentre all'opposto 
appare Consagra con il To-
them della Liberazione e 11 
Monumento ' al Partigiano, 
due pezzi del '48, di quando 
cioe Consagra era impegnato 
nella ricerca di un essenzia-
le concretismo astratto non 
disgiimto da una volonta di 
esplidti signiflcatL Anche Ga-
relli espone due pezzi d*im-
pegno plastico notevole: Fi-
ffura Sha e Giorno feliee, il 
primo del '59, il secondo del 
1963. 

Gli altri artisti che espon-
gono alia mostra sono tutti 
artisti che ben conosciamo e 
su cui tante volte si e ritor-
nato su queste pagine: Dino 
Basaldella. Burri. Calb. Cap-
pello. Carlucci, Carmi. Colla. 
Falkestein. Fontana, Franchi-
na, Lorenzetti, Mannucci. Min-
guzzi. Perez, Arnaldo e Gib 
Pomodoro. Somaini, David 
Smith, 

Come si vede i nomi che 
avrebbero potuto integrare 
questa esposizione e che lii-
vece non figurano sono molti. 
Comuoque le mostre di •cul
tura sono cost rare, che anche 
il pretesto del Primo salone 
della metallurgia era bene 
non perderlo per allestirne 
una. Ce solo da sperare che 
per il Secondo salone il pae
saggio si allarfhi • ti integrL 

II Ranwzzotti> 
a Martinelli 

Giuseppe Marti
nelli: "Bambino 

nell'aluola-

Lungo le pareti devastate dalle fiamme del 'Salone delle 
Cariatidi* nel Palazzo Reale di Milano, sono in questi oiornl 
allineate le opere che hanno partedpato al Premio Ramazzottl. 
Un premio che nella sua seconda edizionc si riconferma tra 
quelli di maggiore rilievo della giovane pittura italiana, anche 
se quest'anno il liveUo generate delle opere appare meno 
omogeneo del precedente. Affondato fragorosamente nel nulla 
Vinformale, si delinea sempre piu deflnito quell'ampio filone 
delta ricerca figuratlva che, partito dalle esperienze delle 
grandi avanguardie, tenta, con incessante elaborazione, defini-
zioni nuove della realtd. Espressionismo, surreaHsmo, neorea-
lismo sono le radici che afflorano un poco in tutte le tele, 
salvo qualcuna in cui la nebulosa informale si e condensata 
in calligrafico decorativismo. Tema centrale della quasi totalitd. 
delle opere e la solltudine dell'uomo, la sua inutile difesa con
tro una realtd arida e invindblle. Un dato questo che propo
niamo alle ricerche di psicologia e sociologia. Un dato che 
affiora, inciso con violenza aUucinante, nella grande, bella 
tela di Giuseppe Martinelli, -Bambino neH'aiuola-, giuoco 
geometrico di superfici e di linee al cui centro palpita, accanto 
a un oentile cespuglio di fiori, una macchia di rosa carne in-
difesa. 1 quattro premi cx-aequo sono stati assegnati a Enzo 
Brunori, autore di una densa composizione che si rlchiama al 
neo-naturalismo morlottiano, a Giacomo Soffiantino, presente 
con una delle sue delicate composlzioni graffiate tanto cru-
delmente, a Ugo Maffi, autore di un inferno contadtno lie-
vitante di populismo, e a Carmelo ZottL calligrafo prezioso e 
pungente. Da ricordate tra le mlgiiorl le opere di De Vita, 
Dinetto, Gambaro, Gasparini, Giannini, Guerreschi, Leddl, 
Marchesi, Pasetto, Pippa, Piescan, Platinetti, Berardinone, Ca
labria, Canova, Chessa, Reggiani, RosseUo, Savinio, Sottili, 
Spadari, Tinazzl, Marzutli. 

a. n. 

Retrospettiv £ Criseonh 

in* «• in* 

L. CRI8CONIO: - Autoritratto • 

Oggi, alle 20, nel Padiglione Pompeiano della Villa 
comunale di Napoli, si inaugura la mostra cele-

brativa del pittore Luigi Crisconio 

TOMMA80 SALINI: .Natura morta» (particolare) 

Napoli: la 
« natura morta »italiana 

s 

Da Caravaggio 
a Morandi 

La « Mostra della Natura Morta Ita
liana » che yiene inaugurate a Napoli, 
nelle sale del Palazzo Reale, domani alle 
ore 11 alia presenza del Ministro Gui e 
del prof. B r u n o Molajoli , d iret tore generate al le 
Ant i ch i ta e Be l l e Art i , propone per la pr ima volta 
lo s tudio d i questo grande f i lone dell 'arte nostra. 
L'Esposizione e organizzata, sotto l'egida dell'Isti-

tu to di Storia del l 'Arte 
deH'Universita di Bolo
g n a dai Muse i di Capo-
d imonte , Zurigo e di 
Rot terdam, ed in queste 
tre c i t ta la Esposizione 
verra presentata in tre 
d iverse edizioni succes 
s ive . L a v icenda del la 
N a t u r a Morta Italiana 
v i e n e presentata in u n a 
rassegna c h e svi luppa 
part i tamente tutto il suo 
corso da Caravaggio a 
Morandi attraverso u n 
complesso di ben 380 te 
le . S o n o esposte opere 
de l l e grandi personality 
art is t iche c h e hanno di -
p into « nature morte »: 
da Caravaggio a Recco, 
da Ruoppolo a Mao S a -

"lini, a - Forte, Porpo-
ra, Manfredi , Cerquoz-
zi, e c c ; m a la sorpresa 
sara cost i tuita dal le per-
sonal i ta art ist iche s ino -
ra ignorate che u n in -
tenso e n u o v o lavoro di 
r icerca ha portato al ia 
ribalta: da F e d e Galizia, 
al Guardi , al Dolci , al 
Ligozzi , al Bimbi , a S i -
m o n e del Tintore e altri 
« na tur i s t i» . 

Delle 400 opere presenti 
alia Mostra della c Natura 
Morta Italiana > che si 
inaugura il 4 ottobre nelle 
sale del Palazzo Reale di 
Napoli, la sezione dell'arte 
del nostro secolo e compo-
sta di 60 opere selezionate 
tra le piu significative n*l-
la vasta e multiforme vi
cenda del « Novecento » e ' 
della cultura figurative di 
questo dopoguerra in Ita
lia. Un importante omag-
gio e stato rivolto a Giorgio 
Morandi. 

Nessun altro artista, nep-
pure tra i grandi speciaH-
sti del '600 e del '700, e 
rappresentato con un grup-
po di opere tanto cospicuo 
come questo di Morandi: 
ben 15 tele. 

Nella mostra sono rap-
presentate le maggiori 
esperienze dell'arte del no
stro secolo. Si parte dal 
futurismo con la celeberri-
ma opera di Boccioni, con-
cessa dalla Kunsthaus di 
Zurigo, < Scomposizione di 
una bottiglia nello spaz>o »: 
di Boccioni ancora altre 
quattro nature morte, due 
provenienti dalla Galleria 
di Arte Moderna di Milano, 
una dalla Raccolta B«r-
tarelli ed una da Hannover. 

Di Giacomo Balla, poi, 
una tela del 1920, < II fio-
re futurista >, sara apprez-
zata per i singolari carat-
teri di scomposizione della 
forma. ' 

Un'altra piccola sala 
commemorativa e stata de-
dicata ad Ardengo Soffici. 

In questa panoramica del 
'900 italiano, Giorgio De 
Chirico e presente con due 
opere del periodo metafisi-
co e Carlo Carra con c II 
fiasco con bicchiere> del 
1915. E scorrendo il cata-
logo si possono leggere i 
nomi di Rosai, Tosi, Sironi, 
De Pisis, Pirandello, Oar-
do, ScJpione, Mafai, Oot-
tuso « Cassinari. 

• f c ^ 4 * •*>H s- j . * - '„ J,: i'->«Ln: ""?JZU$&&M'* » -**'~si l^rA&iJ. at^^fi-* 


