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La Biblioteca Nazionale di Firenze a 4 mesi dall'ailuvione 
ARTI FIGURATIVE 

ROMA: quattro giovani artisti 
ferraresi alia galleria « Due mondi» 

Lo sguardo fisso su 
un mondo disumano 

Espongono Bonora, Goberti, Guidi e Zanni - Rappresentano la violenza 
che il modo di vita borghese esercita sull'integrita dell'uomo 

II tema dclla violenza, scoperta od occulta, che il modo di vita borghese eser
cita giorno dopo giorno sulla integrita dell'uoino, e comunc ai giovani artisti ferra
resi presentati dalla galleria « Due Mondi »: Mauri/io Bonora, Franco Gobcrti, 
Gianni Guidi e Sergio Zanni. E comune. nella di\ersita ck*i risultati plastici, e il rifiuto morale 
c civile del punto di vista del testimone spaurito e incapace di analisi. Ronora da forma al 
tema della violenza con l'incisione e con la seultura. sempre di piccolo dimensioni ma di idea 

Salvare quel che I'Arno ha risparmiato 
Un milione di volumi strappati dalle acque atfendono I'intervento di centinaia di esperli per essere restaurati e ordinati . Dopo il disasfro I'orga-

nico non e aumentato nemmeno di una persona - A colloquio con il direttore Emanuele Casamassima - Una legge speciale per la cultura italiana 

FIRENZE. marzo 
tlanno laspetto teso e pal-

lido di (jente che. da qual
che mese. dorme poco e con
duce una vita senza orari. 
quelli della Biblioteca Nazio
nale di Firenze. Sembra e 
forse e" propria cost, clip si sia-
no concessi tutti — dal diret
tore agli archivisti. dafjli uscie-
ri agli ormai famosissimi « vo-
lontari > — poche ore di son-
no dal tragico momenta in cut 
I'Arno si e scaraventato sn 
Santa Croce. E le poche ore 
di riposo. anche quelle, deb-
bono essere state dominate, di 
continuo, dal pensiero costan-
te della Biblioteca. della sua 
salvezza, della necessitd che 
riprenda al piu presto a fun-
tionare. 

Un pugno di uomini intel-
Ugenti e coraggiosi davanti a 
una montagna di problemi: 
questa e oggi, a cinque mesi 
di distanza dal giorno del disa-
stro. la realta della Nazionale. 
Chi ha detto che la Nazionale 
e stata riaperta al pubblico. 
chi ha parlato di ripresa della 
normalita. chi solo pud pensare 
in questi termini da quando e 
stato annunciato che alcuni 
settori — forse nemmeno un 
decimo — hanno ripreso a fun-
zionare. d necessario che si ri-
creda. Basta entrarci. nel por-
tone che si affaccia davanti al 
Ponte alle Grazie: fili e cavi 
che si incrociano nell'aria so-
no ancora il rudimentale im-
pianto elettrico e telefonico che 
potrebbe paragonarsi a quello 
di un cantiere in via di costru-
zione; lumiditd stagna, insie-
me a pozze d'acqua tenaci. net 
locali del sottosuolo da dove 
carrette di fanqo. di legno mar
ch. di ferri contorli continuano 
ad essere sgomberati. Al pia
no terreno e al piano superiore. 
uffici. corridoi. sale di esposi-
zione e sale di studio sono un 
enorme. giqantesco. dedaleo 
susseguirsi di maaazzini di for-
tuna: chilometri e chilometri di 
scaffali colmi di libri. alte pa-
reti tappezzate di pacchi di 
giornali che. dalla fine di qen-
naio. dopo la lunga residenza 
negli essiccatoi di mezza Italia, 
fanno ritorno a ritmo addirit-
tura eroico nella Biblioteca. 
Ogni qiorno da quattro. cinque 
camion alia vnlta. si continua
no a riversarp in questi maqaz-
zini di fortuna fiumi asciutti 
di materiale cartaceo e prezio-
sissimn: qualcnsa come un mi-
hone di rolumi. 

h'Arno e stato piu delicato 
di quanto si poteva crede
re in un primo tempo: non ha 
dixtrutto tutto quello che ha 
raggiunto. Centomila volumi 
dell'eccezionale fondo che rac-
coglie i grandi formati Maglia-
bechiani e Palatini. Vintera rac-
colta dei giornali nazionali dal 
1860 ad oggi (qualcosa come 
20 mila titoli per mezzo milione 
di rolumi). circa 10 mila riri-
sie. tutte le 1amo.se miscellanee 
che sono almeno mezzo milione 
di pezzi tra opuscoli ed estratti. 
€0 mila opere moderne. la rac-
colta dei duplicati. la collezio-
ne dei manifesti e. ancora. 
50 mila rolumi delle tesi di lau-
tea francesi e tedesche hanno 
resistito. bene o male, alia fu-
ria del fiume. \ja prima cosa 
che ho pensato, a rederli. e" che 
re ne ruole a d'istruggere libri 
e scrilti. Non ci sono riusciti i 
nazisti e la guerra e. in un 
certo senso. nemmeno il dilu-
vio ce Vha faila. 

Le parole sono rimaste im-
presse sv quei Jogli che net 
giorni dell'alluvione parerano 
ridotti a misere alghe da pa 
lude; sono stati invece piu for-
fi delle pietre dei Lungarni. 
Ma quel che Vacqua ha rispar
miato, rappresenta oggi una 
sfida per gli uomini. « Eccovi 
la rostra civilta — ha detto 
VArno —. Non me la sono divo-
rata: adesso tocca a voi deci 
dere se resuscitarla o distrug-
gerla, stavolta per sempre». 
L'Arno ha compiuto il sua di-
tastro. ma non in modo irrepa
rable. nonostante Vincuria e la 
lentezza delle autorita gli ab 
biano dato piu di una mono: 
tarebbe assurdo che ancora 
Imtetze, ancora incurie ren-

dessero questo disastro stori-
co, irreversible. 

« Questo e il senso del delica 
tissimo momenta che stiamo at-
traversando — mi dice infatti 
d direttore della Biblioteca. 
Emanuele Casamassima —. Fi-
nora e stata affrontata la fase 
dell'emergenza. del salvataggio 
materiale dei libri e dei fogli 
che annegavano nell'acqua. E 
forse. grazie al sacrificio del 
personale della Biblioteca e al-
I'aiuto dei volontari. le opera-
zioni di ripristino. come quelle 
di emergenza, potranno essere 
completate con relativo succes 
so. che fara buona figura nelle 
relazioni ufficiali. Del resto e 
cost che sono state riaperte al 
pubblico la sezione dei mono-
scritti e dei "rari", la sala del 
Rinascimento e le sale di con-
sultazione del piano superiore 
che, per fortuna, disponevano 
di catalaghi separati. E non vo-
glio neppure escludere che i 
tempi previsti nei piani a bre
ve termine possano essere ri-
spettati. 

« Intendo dire che pochi gior
ni ancora e poi finiranno per 
rientrare nella Biblioteca tutti 
i vnlumi essiccati: che entro 
pnclii mesi essi saranno anche 
disinfettati: che i locali saran
no definitivamente ripuliti a 
fondo: asciugati dall'umidita: 
nmmobiliati e riforniti di im-
pianti e di infissi. Ma gli auto-
campiacimenti piii o meno fon-
dali o prematuri sono dannosi. 
Perche I'opera allora sara solo 
aqli inizi e se vogliamo che 
obbia davvero successo. se vo-
qliamn che la cultura italiana 
non escn dalla prova mutilata 
ed umiliata per sempre. $ ne
cessario che sia vroqrammata 
ed attuata in un piano oraanico 
di rinnovamento e di ristrut-
turazjone della Nazionale. Al 
trimenti la penerosa opera di 
salvaiannin di questi mesi sara 
stata del tutto vana ». 

lllustrarc nei dettagli questo 
discorso significherebbe riem-
pire un volume di dati. cifre, 
preventivi. Potrebbe essere fat-
to: la direzione della Bibliote
ca fin da ora ha idee ben chia-
re e precise; ha un suo piano 
che sarebbe folle le autoritd 
non prendessero in esame e in 
seria considerazione appaltan-
do invece Vincarico di studiare 
il problema a qualche commis
sion o comitato dei soliti che 
si ama creare dal nulla nel no 
stro paese. Ma in questa sede 
e meqlio limitarci — per ragioni 
di spazio — a esempi. Mi aiuta 
il direttore della Biblioteca. Un 
pcrfetto gentiluomo. detto senza 
ironia: si scusa perche e co-
stretto a prestarmi attenzione e 
ad illustrarmi la situazione fis 
sando appuntamenti ad ore del 
matlino che Moro — tanto per 
citare un personaggio noto e 
impegnato — considererebbe 
Valba. Un funzionario statale 
t aJ/urionnfo » non fa che corre-
re dalla mattina alia sera: do
r m scusarmi io. semmai. Ma 
reniamo ai nostri esempi: che 
vnssana riuscire comprensibi 

I cortil i della Nazionale. Oggi sono ancora ingombri di fango e de-
t r i t i : da notare i l vecchio carretto utilizzato per i lavori. Vi si do-
vrebbero costruire nuove forri l ibrarie per la sislemazione dei vo
lumi e dei giornali che ora si accatastano (vedi foto sopra al t i-
tolo) nelle sale, nei corridoi. negli uffici della Biblioteca. Si tratta ,. . , 
di tutto i l materiale che fu sorpreso dall'ailuvione negli scantinati scandmavi. hanno gta promes 
del palazzo, e che, salvato dalle acque, deve essere restaurato e 
riordinato. 

Hone di unita bibliografiche? 
Potranno ripristinare cataloght 
e inventari che contavano oltre 
otto milioni di schede? Anche 
ammeltendo che la cidtura si 
sia jermala al 4 novembre, sen
za cioe prendere in considera
zione i problemi di aggiorna-
mento. un simile programma di 
sempitce ricostruzione con le 
forze attuali si protrarrebbe per 
decenm. per secoli addinttura. 
Le forze vanno almeno rad 
doppiate. 

Fin qui il lavoro dei bibliote-
cari. E quello dei restauratori? 
Quello dei rilegatori? «Almeno 
130 mila — spiega il professor 
Casamassima mostrandomi una 
sua recente relazione in propo-
silo — sono solo i volumi piu 
antichi e di pregio da restaura-
re e rilegare in modo che sia-
no restituiti quanto piii e possi-
bile al loro stato primitivo. E 
non parliamo delle rilegature di 
tipo industriale, dei volumi dei 
giornali, delle riviste e delle 
opere moderne ». Quali sono le 
forze disponibili oggi? In una 
cittd come Firenze non esiste 
un solo laboratorio scientifico 
di restauro o un solo esperto 
di problemi di patologia e te 
rapia del libro. A parte gli ar-
tigiani disastrali anch'essi dal
l'ailuvione. non esistono nemme
no laboratori grandi e attrez-
zati per la semplice legatoria. 

Alia Nazionale si sia allesten-
do un laboratorio di restauro: ci 
lavorano died esperti inviati 
dal Comitato inglese. Ma fino a 
quando potranno restore ad 
aiutare Firenze? L'URSS. la 
Germania Occidentale, la Ju
goslavia. I'lnghilterra stessa, 
I'Ungheria, VAustria e i paesi 

li anche a chi non e mai en-
trato nella Nazionale di Firenze. 

Gran parte della collezione 
dei giornali — emeroteca si dice 
in termine tecnico — e stata 
salvata dalle acque. Adesso, in 
sacchi di cellophane, i gior
nali asciutti si ammucchiano 
lungo centinaia di metri di cor
ridoi e di slanze. Sono anni, an-
ni e anni di cronaca e storia 
che hanno perso il loro ordine; 
I'Arno come un immane e veto-
cissimo miscelatore li ha mi-
schiati, confusi, in parte spez-
zati, riducendoli un pazzo am-
masso di notizie. Fogli. fogli e 
fogli, da incartarci mezza Fi
renze. Per ora e'e una sola co
sa positiva; sono fogli asciutti. 
Occorre ancora riordinarli pac-
co per pacco. numero per nu-
mero entro i pacchi; controlla 
re quelli che mancano e una 
volta riordinati e completati ri-
legarli e poi — o meglio, con-
temporaneamente — trovare 
una sede dove collocarli. E' 
inimmaginabile rimetterli in 
quegli scantinati dore I'Arno 
li ha sorpresi la notte del 3 no
vembre: significherebbe solo ri-
preparare il campo del prossi-
mo disastro. Ecco dunque il pro
blema deU'ampliamento del-
Vedificio. e non solo per Verne 

roteca, s'inlende. Occorre co
struire almeno due grandi torri 
librarie — 5 piani I'una — 
nel giardmo e nel cortile della 
Nazionale: certo e gia questa 
una soluzione di rimedio, ma 
qui nessuno s'illude che altre 
piu razionali o ambiziose pos
sano essere reclamate. Basta 
pensare all'annoso problema 
della Biblioteca di Roma per 
scartare questa ipotesi. 

E chi svolgera poi Vimmane 
compito di riordino e di cata-
logo? Attualmente all'organico 
della Biblioteca — appena 114 
impiegati — sono stati « slraor-
dinariamente» aggiunti died 
bibliotecari comandati da altri 
istituti. E' assurdo: eppure il 
personale non e stato aumenta
to di una sola unita r'mpetto al 
4 novembre del 19G6 e — rile 
va il prof. Casamassima — era 
gia prima del disastro del tutto 
insufficiente a far funzionare 
la Biblioteca. Oggi che la Na
zionale e vuota di vita, questo 
personale puo appena far fron-
te. lavorando in pratica senza 
respiro. ai provvedimenti pm 
urgenti. Potranno cento persone 
costituire una trincea valida per 
combattere la guerra della iden-
tificazinne. del riordino. del ca
talogs di qualcnsa come un mi

ll direttore della Biblioteca, Emanuele Casamassima ( i l secondo da destra) insieme con un gnippo di 
esperti dl restauro venutl dall ' lnghilterra. L'opera offerta dagll stranieri t ftnora I'unica forxa sulla 
quata contara: tfal fliema oWalhivlww I'arganko dalla WWiataca nan * aumantata i l w st 

so. insieme con /'t7nesco, altri 
importanti aiuti: hanno assicu-
rato I'opera di esperti, si sono 
assunti Vonere dei costi. Perfi 
no i fondi con i quali si pagano 
gli studenti italiani e stranieri 
che lavorano a sfogliare e or-
dinare il materiale gia asciutto 
sono stati forniti da un quoti 
diano del Nord: questa storia 
dei volontari e ormai entrata 
nella leggenda. Propria qualche 
giorno fa il sindaco Bargellini 
ha salutato calorosamente gli 
ultimi che se ne partivano. 
Adesso chi resta e, sia pure sim-
bolicamente. pagato. E del resto 
i volontari van bene finche e'e 
da ammazzarsi con il fango: 
adesso ci voglionn schiere e 
fior (Tesperti, ammesso che fi 
nora sia stato prudente fame a 
meno. Ma gli aiuti stranieri e 
privati non possono che essere 
punteltati da un interrento mas-
siccio del governo italiana. 

Un rapido calcolo: i contributi 
speciali sono previsti nella leg
ge, come si sa. solo per il 1967 
e si tratta di solo mezzo mi-
liardo. Certo e una bella cifra. 
Ma alio stato attuale delle cose 
bastera appena a ricostruire le 
atlrezzature tecniche e ammim-
strative distrutte o dannegqiate. 
Forse si affronteranno anche le 
costruzioni dei nuori magazzi-
ni librari. E il resto? Traggo 
altre cifre da un prospetto della 
direzione della Nazionale: 5 
miliardi sono il minima neces
sario per il restauro e la rile-

i qatura dei volumi danneqqiati: 
2 miliardi per cercare di rein-

I tegrare le raccolte e le opere 
uerdute con acquisti e r.produ 
zioni fotografiche e xeroqrafi-
c'je. \ o n si parla di lussi: que 
ste sono le basi sulle quali pog 
qiare di nuovo la Biblioteca. 
Altrimenti tanto rale dimenti-
carsi di averne mai aruta una. 
Del resto U governo se ne era 
gia dimenticato, prima ancora 
dell'alluvione. 

Questi non sono che esempi, 
lo dicevamo aU'inizio. E la 
stessa Nazionale non e che un 
esempio dell'immenso panora
ma di quella che dovrebbe es
sere la vita culturale di una 
nazione cosl moderna e cosl 
antica come la nostra. 

La Biblioteca Nazionale di 
Firenze, gia prima dell'alluvio
ne era disastrata. Assolceva 
a necessitd e compiti che era-
no molto al di sotto di un istitu-
to di rurerca. In un paese cosi 
povero di biblioteche e di fon
di librari era ridotta poco ptu 
che ad un centro culturale dalle 
mille incombenze. Su di essa 
premeva, prima ancora deUe 

acque dell'Arno, la marea d\ 
richieste le piu i-arie e le piu 
estranee perfino alle sue fun 
ziom Era biblioteca circolante. 
biblioteca popolare, biblioteca 
scolastica in un paese dove ap 
punto biblioteche comuni sono 
rare come mosche bianche. La 
rinascita della Nazionale diven-
terii poca cosa se non sard pun-
tellata da tutta una rete di 
strutture profondennente rinno 
vote in questo senso. Ma e un 
discorso che porta lontam>, 
questo: molto lontano. Al di 
la degli anni febbrili che atten 
dono la Nazionale di Firenze. 

* Solo una legge speciale — 
e il parere del professor Casa
massima — che stabilisca I'au-
mento del personale, i contri 
buti speciali per la rinascita. 
Vaccrescersi della dotazione an-
nuale — appena cinquanta mi 
lioni e quella attuale. pari al 

bilancio di una biblioteca di pro-
vincia inglese o russa — pud 
oggi far sperare di affrontare 
seriamente gli immani covipiti 
della rinascita ». 

/Ulrinien/i il rischio e quel 
lo della degradazione culturale, 
forse defintiva, di Firenze e 
dell Italia. Non tt sono stati 
precedenti posit ivi in (piesto 
campo nel nostro paese 11 pas 
sato non ci conforta off otto- for 
se nessuno lo sa. tranne i pochi. 
tribolatissimi esperti di queste 
cose, ma la Biblioteca Naziona
le e Universitaria di Torino sta 
ancora restaurando i codici 
danneggiati nell'incendio del 
1904. In 60 anni quella Bibliote
ca non ha trovato piii la forza 
di risallerarsi da quel lontano 
disastro. E' un'esperienza. que
sta. die non deve ripetersi. 

Eiisabetta Bonucci 

motuimentale. he incisioni. di 
segno esatto e crudele, sono 
piu narrative rispetto alle scul-
ture e sono caral teri /yate da 
un simbolismn orgnnico surrea 
lista che npoita a una condi 
zione piu generale ogni pin pic
colo accadimento (niotidi.ino | 
Non elamoroso ma importantc [ 
6 il rifonmento al momenlo 
surrealista di Picasso e ill 
Moore II vitalismo del segno 
ricorda quello del holognese 
Do Vita: ma in Bonora, che 
e temperamento asciuttamento 
drammatico. I'erotismo e il 
suo risvolto satirU'o non *o 
no altrettanto importanti per 
l'eviden/a plastica La scultu 
ra. nel suo piccolo fotmato 
tende a hloccare in forme pri 
mitive. come un simholo. un 
momento della vita quotidia 
na Tipiche sono le srultiiie 
che Bonora chiauia fondomr-
nio: piccolo levigate ^catolp con 
un'apcrtura d i e lascin intrave 
dere una folia di uomini ano 
nimj che semhrano figurati co 
me il riswilto tragico del fa 
moso « modulor » di I-e Corbu 
sier In altre opere come quelle 
titolate Macchina e Studio per 
macchina e'e un maggior lega 
me con la grafica. nel senso 
che la forma della seultura 6 
quella di un oganismo surr ra le 
strutturato per una vita pen 
sata soltanto come mostruosa. 
La tecnica di Bonora 6 sohrui. 
esperta nel t ra t tare i materia 
li (da questo punto di vista 
rpsperien/a informale di Ar 
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MOSTRA SU KAFKA A NAPOLI 
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Le tre sorelle dello scri t tore, Va l ly , Elly e Ott la nel 1898. Tutte e tre perirono nei campi di concen-
tramento nazisti durante la seconds guerra mtndiale 

NAPOLI. TTUjrzo. 
Una rntere^sante mostra docu-

menLana su Franz Kafka e stata 
aliestita in questi giorm nelle 
sale della Librena Macchiaroli 
di Napoh con la collaboraz:one 
dcAVAssociazione per i rapportr 
cultuTuh con la Cecosloracchia 
La sera delTinaugurazione della 
rrto^tra Saveno Vert one ha pre 
<entato il volume Frcmz Kafka • 
'la Praga 1963. recentemente pjb-
MicaJo da De Do-uito men'.re 
J.iroslav Pokorni. uno scr.ttore 
icco che in-esjna a \.ir»'ti- ha 
parlato di Praga all epoea di 
Kafka. 

La mostra comprende circa 
qjaranta pannelli fc/ografici. re-
iativj alia vita, all'ambente. ai 
luoghi in cm ha sogftiomato -o 
senttore. e nolle prossime setti 
mane sara ospitata in a'.tre citta 
ttaliane. 

B.sogna dire che iniziative co
me questa mostra. mentre sono 
owiamente appre7zabili sul pia
no deU'informaz.one e della do-
cumentazione. susc.tano. per !a 
loro stessa natura. impress:oni 
decisamente contrastanti in chi si 
occupa di certi auton. Da un lato 
cioe ci si trova di fronte a testi-
monianze. document!, oggetti in 
qualche caso (si pensi alia famo-
sa mostra su Proust organizzaia 
I'anno scorso a Parigi) che ob:et-
tivamente possono contnbuire a 
far conoscere megbo I'autore e 
I'ambiente in cui e vissuto: dal-
l'altro ci si domanda se pro-
prio fl fatto di trovarsi di fronte 
a tanti piocoli reperti amorosa-
mente preservati o ricostroiti non 
possa in qualche modo c immobi-
l i zza ro l'autora in una dimen-

s:one acrit;ca. facendolo oggetto 
di un piccolo € cu.to > fastidioso 
e sostanz.almente inerte. 

In questa mo.-4.ra. comunque. II 
peneolo e ndotto al minimo, e 
M puo seguire attraverso docu
ment) fotografici di grande s» 
hrieta la vita tormentata e dif
ficile del grande senttore. dai 
pnmi anni fino alia roorte in un 
-anator.o non distante da Vien. 
na Si vedono i gen.ton all'epoca 
rie! m.iinmon.o. le tre =orelle 
Vally. Elly e Ottla nel IB93. tut 
te e tre per.te trag.camente nei 
canr.p: di concentramento nazisti 
(la corn^pondenza con Ottla. re
centemente venuta alia Kice. e 
part'colarmente interessante). le 
immagini dello senttore gova 
netto o quelle piu famose della 
matunta. 

Ci sono le nproduziorri della 
do-runda b:hngue presentata da 
Kafka il 30 giugno 1908 per las-
sunz;one al posto di impsegato 
neirw.tuto d'a^scurazjone ope-
raia contro gli infortuni per il 
recno boemo a Praga; la comuni 
cazione dell'assunz:one (aLe as^ 
sicuraziom lo scrittore lavoro 
dal pr.mo agosto 1908 fino al pn 
mo luglio 1922 quando cioe fu po 
sto in congedo anticipato per ra 
giom di salute), gli amici. Franz 
Werfel e Max Brod; le poche 
donne con cui lo scrittore ebbe 
rapportr pateticamente compli. 
cati. Febce Bauer, con cui fu 
Odanzato due volte fra il '12 e il 
'17. sciogliendo poi il fklanzamen 
to. e Milena Jesenslca. la desti-
nataria delle famose Lettere a 
Milena. del 1920-'22 (anche Mi
lena morl in un campo di eon 
centramento nazista). E poi le 

immagini — Tra le p,u belle e 
struggenti dell'intera racco.ta — 
della vecch:.i Praga. U quartiere 
ebreo. il CasteLo Hradcany. U 
palazzo dei Km-ky. sede del gin-
nasio frequentato dallo scrittore. 
la casa in via Mikula^ska -'{6. do
ve abitava la famigha KaOca fin 
dal 1907. con la veduta sul flume 
e sul ponte descntta ne! raccon-
to Verdetlo. il vecchio muntcipio 
del ghetto, la sinagoga. Sono i 
iuosfh; famil a n a ogni lettore di 
Kafka. « l luoghi i del romanzo 
moderno. come la Dublmo di 
Jojce. la pro*istiana Combray 
o la Vienna tardo asburg:ca di 
Musil. £ — 

w. p . 

r.aldo Pomodoro deve aver con
tain quak-o^a). scaltra nel libe-
la re la seultura del superfluo. 
f i sembra peri1) che prnprio il 
simbolismn organico. nella SUH 
atroee caricature di una vita 
naturale sempre piu impossi-
bile per I'uomn nella condi'/io-
ne borghese. limiti in senso er 
metico la fantasia di Bonora: 
forse una visione piu analiti-
ca socialmente dei tipi e degli 
ambienti contempnranei dareh-
be altro alimento alia fantasia 
di questo giovane scultore dl 
talento 

Appassionato di metamoifosi 
e il pittore e scultore Sergio 
Zanni che deve anch'egli al 
surrealismo la valoriV/azione 
del suo temperamento immnsii-
noso Le metnmniTosi di mac 
chine e uomini. di vegelalj e 
uomini sono rispcttivanu'nte 
denuncia di una mostruosit,'; n 
cui I'uomo e irriducibile e CP-
lebra/ione di un vitalismo in-
cnntenibile. pure nollo sfalda-
mento deH'aicbitettura di un tp-
scbio Anche il simbolismn 
espressionistn di Zanni «arch 
be rafror?ato da un'analisj dei 
tipi e delle situa/ioni 

Franco HolH-rti e uresentatn 
come pittore dal 'M in qua: 
pn/iente e metodico risulla lo 
sviluppo sia in sonso iconogrn 
fico sia in senso plastiro Nei 
suoi T scorticati «>. visti eomp 
dal punto di \ is ta di chi dr\r 
uccidere con Tocebio seluae-
eiato contro il cannoccbi.de <li 
un 'arma. e'e un disperaio vi 
talismo organico informale che 
viene superato. in upere |i»u ie 
ceriti. con la scoperta di una 
itnmagine piu eoncretn che p 
quella dell'uomo alio spercbio. 

Lo specchio riTlette gli oc 
tletti tali e quali mentre resti 
tui.scc un'immagine deforma'a 
ma t i aguamen te rivelatrice 
della fifura umana P.iitico 
Lire efficacta hanno i dipmti 
con particular! del volto uma 
no che. nel loro gigantismo 
* Pop T>, diventano rivelatori di 
una ferocia o di un decadi-
mento Fra il c-annocch'.tlr 
puntatn e In s|K'cchio c e una 
sostan/iale similitudme plasti 
ca : e la messa a fuoco e la 
circoscri/ione. ravvicinameiiio. 
In 70om. il riflesso freddo del 
particolare che d e \ e diventare 
un emblema Per quanto il mo 
t i \o dello specchio sia stato fe-
licemente usato da pittori come 
Vespignani. Vaccbi e Cremoni 
ni in tempi recenti, Goberti se 
ne serve in modo originale: la 
sua forva plastica stn nelliso-
lare un particolare serbando. 
anzi accentuando. il senso del 
tutto. Certo non sempre la scel-
ta e la dcrinmone del partico
lare e felice plasticamente m.i 
proprio le qualita anabt ic lu . 
oggi cosi rare , della fantasia 
di Goberti fanno sperare t he 
egli possa realiz7are delle pil-
ture fortemente sintctiche. 

Nei dipinli di Gianni Guidi il 
grottesco si dispicga monumeu 
tale, con inlluenza « Pop ». ma 
come rovesciata: nel senso che 
non e'e primitiva celcbrazione 
dell'oggeUo bensi un suo in* 
grandimento. a petto della fi
gura umana. che suona denun
cia e smitizzazione. Si veda un 
quadro come // grande gelato. 
a nostro gusto piu sicuro e in-
teressante dei * palcoscenici or-
ridi > con i tristissimi nconati. 
L'alterazione groltesca dell* 
proporzioni fra le cose e la fi
gura umana. fra il grande ge
lato dipinto quasi con 1'allegro 
cubismo di un Scvcrini e la 
donna, riesce a operare una la 
cera7.ione neH'abitudine che i 
sensi fanno alle gerarchie di 
« valore » di quella che oggi si 
suole chiamare societa dei con-
sumi. 

Dario Micacchi 
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