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Fchitettura arti figurative 
|l voto di doniani decisivo 
>er un moderno sviluppo della cittd 

Cai lo Avmoninu sel l t 
I ginrn) f.i MI queste MC>M.-
| colonno ineiteva in c lnaio 

1'opera/ione sul Piano \iv~ 
gulutoie di l loma avvn.ta 
dal Ministro dci L.L.P.P 
the , d'imperio. stabil iva 
una lutein t-nlla citta, tlt--
culenJo la stesura di un 
< piano del vincoli >. Tut-
to cio illunnnn u:i quaJ io 
di .solu/ioni contrnttatc a! 
vert ice. di una svolta a 6i-
ni.-t;a < ...raechiusa peiu in 
una s tan/a governat iva . - *-
Qtinnto accade a Napoli a 
propOMto del P.ario Hego-
Jntore hutta luce aid CIII:-
MIH) doile scelte che la 
D C \ a facendo in questa 
citta liidl.i ricerca di tin 
contrappei.o a destra. 

Lo icor^o aprtle si ebbe 
not i / ia che il Conaiglio tu-
p e n o r e dei L.L P.P. a v e -
va portato a ternune rena
m e del Piano Ke^'ilateie 
d: Napoh e ne aveva de-
crct.itu la bucciatura. e 
che mtanto il Com mis.--.-no 
al Guanine andava adot-
ta:ido variants al P.R. del 
1930 che lo stee.-o Ccn-
s .g l .o Miperiore dei L L.. 
P.I*, avrebbe approvato o 
M dispone*, a ad approvare. 
P.irte della Mampa cnta-
d i n j « id:ch:arava fidueio-
sa che si pote<se trovare 
in queste disposi/ inni la 
possibilita di regolare c al
i o tstesso tempo non b'.oc-
C^-TC l'attivita cddizia del
la citta 

Qucsto e M)!U ottmr^nio 
e sono parole per addor-
mentare la coscicnza pub-
b'.ica dinanzi ai problenn 
della vita cittadina. o e 
il diiCgno di una \o lonta 
politica di allontanare la 
soluzione del problema d«_-; 
Piano HegoJatore di Napo
li, regalando a tul le Je 
forze della specula7ione. 
in un quadro di poliiica 

; di destra che la D C fa 
fa Napoh. la contmuazione 
', del ia mannmisMone della 
atcittit 

Non biaogi.a p e n n e t t e i e 
i ehe la r o s a e n / a pubblica 

lo le , e se c'e negli attuab 
gruppt d ingent i la volon-
ta di prolungare nel tem
po la presente si luazione 
di assoluta mancan/a di 
una legge per lo svi luppo 
o i d m a t o di Napoli , occo i -
je dire 6ubito no. Occorre 
dire subito, nel Contdglio 
Comunale che Napoh M 
p iepa ia a dai>:. e l u o n del 
Consiglio stesso, che vi e 
j)er i problenn del Piano 
Kegolatore di Napoli un 
iimco punto da cui partire: 
il Piano I^auio-Correra. 
cui bucci.ito diuanzi al-
ropiiuoiic della citta, di 
Kuti ed iiomiiu di cultura, 
p u m a ancora che dal Cou-
Mgho Mipenore del L L. 
P.P., va definitivamente 
messo da parte. 11 Pir.no 
del '39 e ormai uno stru-
mento morto di fatto, al 
quale ne la vahdita legale 
ne altro puo c-ui.se rva it* o 
ridare vi tahla. 

Occorre. duuque. d i e 
I'csame dei criteri funda
mental! del nuovo Piano 
Hegolatore j,ia uno dei pu-
nn atti del Consiglio C»>-
niunale che sara e let io il 
10 Giugno e conlenipora-
neoiiiente occorre portaie 
Mibito in diseut^ione la 
;ut.e>>it.i ::nmediala <li un 
!':ano liiterco.munale li 
ncordo dello Schema «b 
Intercomunalc propo.slo ul-
tic;o.>.aiTiente dalla Com-
mi>sione che claboro il 
Piano Lauro-Correra e 
lecato al ncordo della nna-
nuuita con cm ne venue 
iifiutaia rimpo>ta7ione a 
commciare dalla <celta dr\ 
Coinuni comprcsi nel Pia
no (poco p:u di una die-
c:na .^ugh ottanta e put 
della Provincial Tra que-
-<ti e la citta I'unico le-
j; rnif che stabiliva lo Sche
ma th Piano Intercornu-
n.ile era quel lo di ut i l i / -
/arne il t e r n t o n o ni fini 
di una espansione elefan-
tiaca. prospettnta con la 
.Miivna proposta di un Rros-
^o eentro te.siden/iale sn 

una Miperlicie magfliore fh 
- • — . ; a >ii,. 

se/ ioni urbane di Napoli, il 
tutto a cavallo dell'ai'.io 
di Cunin. Quale pt»to a v t v 
.•-e tutto cio nella strut-
tuia »'eon<»niiiM '•ociale th 
Napoli e degli a l tn Comu-
ni gli estensori del Piano 
non lo banno mai spie-
.C.tlo 

CancellaU) tpie.-to mo-
.-̂ aico di co.--e p n v e di sen-
.-o. t>ccorre una buona 
\o l ta chiedere un largo 
Piano Inte icoimmalc che 
col legia gli aspetti della 
Citta di Napoh e del cen-
t n vicmi entro la larga fa
scia del la Provincia. e il 
col legamento non dovra 
fs^ere ne burocratico ne 
autotitario. Occorrera niet-
tere le nuovc elaborazaoni 
m rapporto agli studi che 
di recente Pt»no stati nv-
viati con appo^iti Piani 
Intercomunali da alrimi 
centri della Provincia 

L'impegno su que-ti te-
mr. Piam> lntercomunale. 
Piano Hes;olalore (Jenorn-
le, miMiro immediate per 
.-anaie l*a^>unla contrad-
ib/ ione uell.i citta nllida-
ta nvl >u»> d i \ en:re ai due 
.-irumenli >uperali del 
Piano Hegolatore del '30 
e del Hogolamento edih-
7io del '35. ri3.-\sume cd lia 
come t^foruio l'impegno su 
una <or:e di tenn e di 
ob:e t t in vitali per la cit
ta: il niut.uuento degli in-
d i n / / i d: pohtica econo-
mica fin qui ^egu.ti per le 
no.>iic Hegioni da raggiun-
t:ete attraver^o la pro-
uramma7ione democratica 
dcnh mtcrventi produttivi 
nella Hegionc; e lo scio-
^hmento dclle ipoteche 
che la speculazione pone 
da tanto sulla vita della 
e.tta in ogni settore. dalla 
casa alia circola7.ione e nl-
I'organizznzione dei pub-
blici servizi nella citta e 
nel suo territorio 

Antonio Quistelli 
Nella loto: Napoli, un nuo
vo Hour, nopolarr. 

Roma 
VAGUERI 

I'n sonso seveio p.niros.i-
ini'iitc .•iminonitorL, di cose ,n-
fr.'iiile. iimile. eonsiintc si lev •• 
(l.ii molti thpiuti di Cuistino 
\r.iglien rmniti nella galle-
ii,i • tleorRe Loslt'i - (VJ.I 
Mai.o (!«»' l-'ion. all-j.). Si h.t 
J'impie,siont» di venir chimi 
,II una ct'lla eon |e pitture 
die fhveiitano mnri o si «' 
t.iglsali via rl-i tutto 

Sullc pitturo-inuri flic m-
no \.e-te C'uiipittue di coloi, 
fill' >.lllllO <ll fi'lH'lf «• di i-tui 
siiii/.ione. o.<ses-.A aiuentf* in,'-
liiictuiiftif ttfi Ititi, di left'' 
d" gngio e caibone \',ii>|iei. 
ba tiai'fiato segni <• sfgjii an-
siosi. violenti. toneri come un 
Iingioiueio — ,i voltt- sfiu-
(ir.i un |H>vr>ro animale fli u-
'O HI g.ihbia — flio fvtu'a 
lncinoria th rosP vivo ma pfi-
dutc o tccma per I rumoti 
del uiorido di la dni mini, u 
giaffla rome unp;iZZito p'-f 
.ihl>,itterli. i' n'gislra da tf 
6tiJnt)iio ii lento riififaira dei 
piopi i gitjini •* deUi> piopiit-
oif Vagl'.eri ô  U pittore pin 
autentico ifMl'ambito di-lla 
pittura informale Italinna <• 
non eV» dubbio ehe I'Antonio-
ni regLtt.-i do /.V<//sse qn 
potreblie nflluMe assai le foi-
nie approssimative di em >i 
serve per tlar corpo nl t^nia 
dell'iiifomunlcabilit?! umana 
nel tnotlo di vita t>orghPse 

In ViiKhen I'assunila/.'.otif 
di Pollock. fJorky. llaron non 
I1* di rnaniora «» fun/ionril«' 
poet if a 

Ci sembra. |ioro. che <pn-
Kto s'mgolaie artista. una dt 1-
le pin forti personalHa poet -
flic della giovane arte ital a 
iia. per tpianto ^cnt i uu'tut -
tla tuna e una nausea pro 
fotida per il nmdo di v • > 
borglieie e il punto th vi*aa 
borghese sullo cose dell'arte 
si sia costretto in un i^ola-
inento morale che '.vih«i-
tutte le sue potenti faeoH. 
])ittorifho a quelle til tin te
st iinone. quando egh pott eb
be essere un protagonista i n 
cidico appassionnto e imp e 
to>;o 

Dal punto di vista stretla-
mente figurativo poi. <pie«;to 
rnolo di testimone impotente 
induce il pittore a non rite 
nere ossen/iale per l'autob.o-
grafta la preson/.a dogb og-
getti e. pin generalmente. .il 
r fiuto dell'oggotto e dell'og-
Ufttivitfi della figurnrione nol 
terrore ehe I'nppnrizione nel 
quadrn di un oggetto port) 
con se anlomalicamente tutto 
le mesflnnitii e le atrooit.'i 
tlel gusto borgheso e dei sen-
tunenti t>orisIi**«*i 

Certamente i thpinti th V.i-
gheii non possono ppsore vi-
sti fpinli protlotti di quell'm-
tiiiii^nio nll'ombra del potere 
horghese ehe rappresenta ou^i 
lo standard astratio della pit
tura nostia Crediamo pero 
ehe Vaglieri non pos«a ev -
tare una eri5tnlli77a7.ione m.i-
nieristica altrimenti ehe re-
euperando la farolth del u.u-
thzio delle cose del niontlo e 
dell'arte coi nie77.i e le foinie 
peculiar'! della p.ttura 

MACOVEI 
Alia gallcria Penelope 

eiponc Ligia Macovei, sensi
b l e pittricc romena la cul 
attivita ^ ben nota in Italia 
e elie dairambiente c dal 
pacsaggio italinnn ha tratto 
viva materia per la sua 
schietta pittura figurativa. 
1.'artista ha esposto alia Bien-
nale di Venezia ed ft stata 
Cnmmijsarin per la Roma
nia alia XXIX cdizione. 

Figurano nella mostra mot
to rafflnate illustrazioni per 
liriche di Salvatore Quasi
modo. I'mberto Saba e Tn-
dor Arghe7.7i. apprezzabdi 
non soltanto per la lettu-
r i appa^sionata e f.inti-.!u".i 
tlel testi poctici nia anche prr 
il gusto classicheggiantc pi-
cassiano (e con frequentl n-
ferimenti. ci sembra. ad au-
ton ilabani qiuli Zincana-
ro e Cagli). 

La pittura 6 mono eompn-
5?a nel ginto dehe illustra
zioni ma assai piu vivace, ora 
e^pressionisticamente sardo-
niea ora fpstosamenic - fan-
ve - ncH'esaltnzicne colori-
stica per un pacsaggio - me-
diterraneo- o per ficure pn-
polnno in movimentn 

ZANCANARO 
Nella stanza della scnltur.i 

dolli galleria - L*Obeli?co-, 
al nnmcro I4rt di via Si?v:na. 
Tono Znneanaro ha rne<?o so. 
m un battibaleno. uno straor-
dmario giardmo di seulture 
:mpas:r,te dt terra c di sole: 
il ctardino d; Circe 

I/;neisore maanifico si ri-
vela scultore fantasioso. vera 
e propria girnndola di invert-
7-oni p'.astiche e la sua sen'.' 
turn rostitxiisce una scaten.v.i 
rpre^a d'una sin^olare vena 
poetica surrealista che t! del'e 
incis:onl pn'i antiche Nel 
giard.no tutte le piante «ore 
riconducibdi alia spec:e del-
l'erotismo di buona fibra p:.-
gana quale e: incontra nn 
I.IM figuratt greei ed etra-
schi. erotismo rinverddo con 
singolare humor sul surrcal.-
sn:o picas^iano Ne viene fuo 
ri anche una sorta di parod.a 
della 'cultura novo-seme-
- germe alia Arp. La mate-
rn. la nobile terra cotta na-
turale e a colori asciutti, e 
preziosa e sensuale, formata 
con infinite m«ilizie erotiche. 
con vera e propria arte ga-
leotfa (per usarc parole di 
Tono>. 

da. mi. 

ilano 
PITTURA FIGURATIVA 

ALLA •< PERMANENTE » 
Si •• apert.i in qu 'i '4 oi in . 

pie-,--(i •• I..i l 'enn.i i> n't ••• 1 « 
fim-tri na/.ionale . iJittnt,: 
f -Mr.i'iva •- Citt.'i il M.l.uio • ' 
2'fO t|u,ulri th ,">0 p '(JII e ol-
t ie h>0 opcre di b i i i o e ne-
III 'i' i i tu :tn ait • 'iv J'.I" 
A no i t i o a w iO. (| > 'Uhe rut -
-,<•!!/ i .i1. r. 1)1)1' ),«J 'o i r«'ie 
el f.c.K i liien'e -<i)-.' tint a (I.I 
p ••DI i ehe uivt'i- • •- )"'» s'a'1 

(iiinentie.iti 
Si prendaiio. a t etcrnpui 

llli mv ili i n o l t i !!'te. in 
N'elle s.ile tjeila ''< nn irien-
te incont i iamo V 'illi. T1D-
=<-tit. (Ii'intjiimto. < ii'rre-cli 
C'lii".s i. m i ).i It-a , t form i 
(pit. e ngiuuin ve I 'la se 1 i 
Utavita delle ;i<~̂ ei •• K qm -
'•to accade atu-he \ ' r gli i!i-
\ ,M 11\ olti -ilia i MI r.i/ioii" 
(I riie//n Ma non • I i t|i.c 
-'() fllUltO tl' vi t I ( ' e ••. | i 
I e gai - lo fi)ll-.ldei i' '• '|Hi' ' i 
ri~-;egna, anrhe c' uell.i -it 
ferina/inne th un ,;'•• f.>^u-
1 itiva. la uiancit i )iie->eii/ i 
rh ttttta ui\,i set II ill arti »i 
li i un '•un (icso ft-• -1 iiitlifte 
i elite p ie fe t lanio t uM-sderan 
il'it^t.i ino.iti,!. piu i he eniin 
una vera e propi ' i ra-ofgna 
tlelle fnr/e f igurat 'w in cam 
pi), come la presen' i7ionp ih 
un tMiippo fli - i ••• onah • 
'•lie haiinti s en /a I'lbhio tin 
-•grrf ic.iNi pur n<»n pieMi 
men ID l i t ippi i i 'i' u e liti 
fompleto patwagg o lella * -
'u i / 'one r.a inovt• i ,'i p ue 
non -• ,s |iti I i nit i , ;n iililmin 
ill'-fifiior li tpiel'o 'I p T -

-.eii'ire MM'l kcrif i< Trt!«t! 
'lelle h e Uf'!|i'M7 OH' del No 
( ecentn fhe sopo 'id.''1 n 

ununa nol; i p i o p m fopc-
iH-n/a. alio ifhuize figurative. 

Oltre at iionu dei giovani 
ma citati. degli altri ricordia-
iini: Vittoriiu. (jiudi, Canta-
'ore. Spdimbergo. Tallone 
Men/io. Saetti. Corazza. Con-
' . Dalla Zor/a. Cesetti. Not-
'". Cu/<:i, Marcucci. Sprmgo 
li. T u m b t i r i , Punfieato 
<»mifcioh. Sassu. Ziveri. l.o-
• i, Monache i, Stradone. Clcn-
' Imi. M ittioli. Hreddo. Clut-
"no, I'lrandtllo. Migneco 
Ct-.-?iiiaii. Tieccanl. Hnndi^i 
\ tpif-;ti noun, nella sala -̂u-
pertore. si agg'mng ino quel-
ii di Carrii. Semeghnu. Sr>f-
t ci. Coisi. Horn. Torn. Car-
P . Funi. Campigh. Morelii 
Hi.incaccio. Capocchini Cna 
hejia nio--tta retro>;pettiV*i e 
led c it.t alia rnenioria di M.i-
Mi--,;g 

TIM gli artisti mvitati col 
i) inco e nero mdiehinmn 
M.uizu. Hartolinl. Faz/.mi. 
(iallo. Salvation. Greco. Cia-
incchl, I.off redo. Ma<;cheiini. 
Oii'iito Martini. Conte. Pietro 
' Dunifri Plesean 

In genere le opere sotio 
ben !-ceHe e le varie porso-
nalit'i vengonn fuori con ev>-
len/a. Con evidenza vicne 
fuori anche la diversa dispo-
^ioiie tlegli artisti nei con-

'lonti della real'.V da una di-
-posizione aneora legata alia 
•ontemplazione ottocentesc.i 
ii gentih initi ev,-nivi della 
n itui i. ad una di-posi/ione 
[iiiramente liaMllah-tlca. <• 
qu'iidi alia tli-.pn-1/ione viva. 
ittiva. rh rotfura. di inrpi.e-
•'id'iie. (li pole'u '-a 

RENE' MAGRITTE 

ALLA GALLERIA FALANGA 

Alia Galleria Falanga e 
stata ordmata una mostra 
di Rene Magntte. SI tratta 
della seconda - personate • 
italiana del noto pittore bel-
ga surrcalista; la prima 
I'aveva tenuta a Roma, alia 
Galleria dell'Obelisco, nel '53-

L'interesse particolare di 
questa esposizione sta nel 
fatto che le opere esposte 
appartengono in maggior.in-
za all'epoca di puntn del 
movimento capeggiato da 
Breton, cioe agli anni che 
vanno dal '25 al *30. Non 
niancano pero alcune opere 
precedent!, addirittura del 
22. Magntte infatti si muo-
veva nll'interno dl una poe
tica del sogno e dell'alluct-
nazione prima ancora che 'I 
movimento surrealist* pren-
desse consistenza, 

L'avvio egli I'aveva preso 
piu che altro dalla pittura 
metafisica dechirichiana. E 
che tale sia stata la sua ma-
tnce imziale nsulta eviden-
te da tutta la mostra in cut 
sono present) geometrisnv 
prospettici, nianichini e co-

lonne dipioti col gusto di una 
assurda suggestione sceno-
grafica. 

L'interesse di questa mo
stra e quindi soprattutto d) 
ordine - storico ». Non e tut-
tavia Quardando i quadri dt 
Magritte che e possibile ca-
pire la complessita e. per 
certi aspetti, la forza di un 
movimento dal quale usci-
rono poi poeti come Eluard 
e Aragon e pittori ancora og-
gi contraddittoriamente vivi 
come Ernst: un movimento 
che ha accolto nella sua pro-
blematica alcuni dei temi 
decisivi dell'arte contempo-
ranea, come il rapporto tra 
cultura e politica, tra liber-
ta sociale e liberta Indivi
duate. II surrealismo meta-
Hsico di Magritte e soltanto 
una sorta di magismo, di 
gioco intellettuale, fatto con 
un certo garbo pungente, ma 
ntente di piu. Anche se la 
sua pittura appare diligente 
e non priva dl umon. (Nella 
folo: R. Maqntte: « L'uomo 
bianco •• 1923). 

m. d. m. 

CAMPIGLI 
Li G..Ui,r.., -L". L o , , a -

^ Holo-ii.i o.; ; \ una nio;'ri 
por.-on.ile i. Massimo CVM 
p.^.i 

I-ii:;: d r . i v o , rella pre-
-entaziotie o-ordisce atler-
mando ci-e - _Neda p.f.ur i 
.1. C'lnipu., ..i >uia i ^ub.to 
-coport.t .- , - .La <.:;I.i o 
Cunma^.re -•. ,--.i della tion-
r.'.i. mi di u: ̂  Donna-idca c 
m,to-

Mi p.u cht̂  daH'imni.*.; ne 
d'.retti. nel si>n<o d: restitu-
z.one \iM\a. \\ sigla st de-
termina in quella mitoloiia 
oho a \oltj. .'^-vime caratter. 
emblemat.ci. ontro il cm cl • 
nn flitrato. porMno rarefatto 
fuor d: nr.tiira, fuor di rc.I-
J.i. vj m.<taura il nporto d. un 
:ni*o . : "tea K* propria :t: 
q avt.i . ii-e/.on,. ,Trv\i:o:.*7in-

le mostre 

Firenze 
CALABRIA 

Mentre la pittura - informa-
!<• •• e in crisi profonda. d i piu 
parti si parl.l th una figura-
zitine nuova ma in termini che 
tcmbrano I'equivalente in pit
tura del clima di centro-sint-
itra. E' tempo di maschere. 
un benessere-carnevale. Pres-
.soehe bvpossibile per la pit
tura parlare dl un'ora del 
pubblico facendo eco al criti-
co spagnolo Jos6 Maria Ca-
stellet II mercato d'arte ha 
ereato un surrogato di pub
blico. Oggl si pu6 fare appel-
lo alio responsabilita indivi-
tluaJi. si deve dire che non 
si pu6 stare all'opposizione 
e reclamare alio stesso tempo 
un posto neU'ufficiaHta bor-
ghe.se La posta in gioco e an
cora la verita. non II potere. 
Kd e tragica ignavia attende-
re tpialclie po.-^ibile massa-
cio it iliano per dipmgere 
qiialcbe guernicbetta: la poli-
t.ea borgheso del benesseie 
con vecchi e nuovl mill (ses-
^o. rebgione. denaro. potere) 
e il nemico che la pittura ita
liana deve coipire. Ha i mezzi 
nioderni per farlo. II nutrito 
gruppo di opero recenti che 
Knnio Calabria espone in due 
niostre lmporlanti per gli svi-
hippi della pittura realista. a 
Koma (Galleria «L'Obell-
sco ••) e a Firenze (Galleria 
•• La chiostrina-) 6 nato nella 
plena, dolente consapevolezza 
tlel clima morale e culturale 
di oggi. La tensione. appassio-
n ita nella luce gelida del co-
luie, la fonquista deH'oggetti-
\ita tlie li caratterizza ^ono 
urn nsposta assai ehiara ai 
po.-^ibili equivoci di una fi-
miiativita di coniodi). ali'equi-
voco moi ale c plastico, Non 
Mitio opere decorative che si 
hniitino ;i g.ocare eon qran 
4u-to con z\i oggetti sen/a 
piu metteie in tli>ctii;>ione il 
mondo Sono ojiere ehe met-
tono in di?eus=;iono il rnondo 
della realta e quello della 
pittura. e come tali sono co-
raggiosamente spenmentali 

A ben guardarle e chiaro 
,-lie eoite i-tanze es.sten/.nh 
cu-1 forti i l le fonti delia pit-
tura non-oynettiva banno tro-
vato im'eco vera non nel 
mercato astratto ma nel la-
voro dei pib sen>ibili fra i 
p.ttori reali^ti- tpii e-se b'ri-
no una ptoq)etti\a ra/aonale. ! 
una comunicabihta e una 
Ic'4gibihta plastica. Que.->te pit
ture di Calabria sarebbero 
meno vere sen/a la con.'ape-
volezza formale di Pollock. 
Gorky. De Kooning: st tratta 
th una - particolaritii >•• ehe 
viene ridimensionata in una 
< generahta « plastica che sta
ll. h:>ce una gerarchia, una ne-
cej^ita e una priority stori-
iM La doppiezza morale e 
I'equivoco ideoloi?ico sono 
continuamente richiamati dal 
pittore col gioco della ma-
sehcra, rallu.^ione alia bestia 
(Goya cd Elisor). K la ri-
duzione di una comples.-a 
realta attuale alia «• sempli-
citfi- cubista critica e chia-
rificatrice della realty stessa 
tiene decisamente confo di 
Picasso e della congiuntura 
picas«iana di cubismo e sur
realismo. Co?l 1'invonzione in-
«iiitente di una tipologia di 
fantasmi e di mostri. fntti 
veri e credibili con la veri
ta parft'colare delta pittura. 
.'• 'mpen-abile -en/a Koko-
-chk i 

Naturalmente la nduzione 
d: una realta eomplessa a i m -
magini - cemplici - da risul-
• M di diverso livello qua-
1 '..ti\o A noi pembrano as-
= u poetiei e originali: Cane 
Uipo e rapazzci, tin gruppo 
borsihesc alia finCstra col ca
ne che si sfalda in una om-
bra dominanle e mostruosa: 
Iniubo. ehe e nn'allucinantc 
- corrida - soycco-plcassia-
m con la folli-toro che por
ta sulla sua massa il endavere-
fintasma dl un papa: Ricor-
do di Spapna. dove a una lo^-
.;:a di Manet non pifi donne 
\"'late e ^en-naH appaiono ma 
un'orrida forma umana che 
orina ne! vuoto: <* inftn^. 
r,4'/ror!ir<jf/r> ( 1 p-.ttnre i o -
'inieV il p;ttore ti tx raffi-
curato come forma che vo-
H via dalla terra tirata da 
un lato da grandi uecellacci 
seducenti e riportata con amo-
ro=a violenza sulla terra d i 
una figura proletaria sr.lda-
mente ar.corata al mondo 

da. mi. 
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'.c cVc 1'inimii no d; Cr.mp:-
,.i ra^sj'.unge. in un amb.to 
-%repuscolare. quel coacu'.o 
.-.el tempo oh e s fa roe.-, i 
; or su25e»tior.e. che suiter.-
-oe ranch: di memoni . tli
ve.ta calcitic.'.i sulle mcro-
>*.»zioni i-:or.a;e d- anv.ch: 
tuiri. »'.i. quali stcsure o: 
tuitft» o secche <tra::f:caz:oa: 
iv-d.ierrinpe. .'umino^e «• 
fanno memor.e recuperate Lr 
:i:ure femmmili di Cample!-
«ulla cui poetica si ineentr--
loperare. perduta quella ca-
r.ca vitale ch«̂  io porterebbe 
v.cine a noi r.e] tempo e nei 
hiojhi. riemercono come un 
einto celebrativo. in i n co-
••'.i-.i'o r.tua'.e liudat.vo 

m. a. 

SPAGNOLA 
La Casa del Popolo - M i 

chelangelo Buonarroti - (Bor-
co Allegrf. 73) osptta una mo
st ra singolare ehe. sotto il tl-
*o!o di Arte spagnola in rsi-
I.o. riunisce un magnifico 
srupco di silografie degli ar-

V.*'A Zamorano. Ortuno. Calvo. 
Ortz Voliente. E. P.. Duarte. 
Garcia. Alvarez. Cuadrado. 
Mesa. Dam e Moteos. II pitto
re Ortuno espone anche un 
v3sto quadro an*i-franchista 
dove originalmente rivive il 
P.ca^so di Mcstcero in Corra 
" dci pannelb murall La 
a'tcrra e La pace. E Picasso 
•'• '.o straordmaro lievito un 
po* di tutta questa forte re-
qu'.«itoria dei g ovanl incisori 
«pagnoli contro Franco, ass'.e-
me airespressionismo tedesco 
e aU"e5perien7a grafica nies-
>:eana del Taller. Dopo la cri-
-i deirinformale spagnolo e 
dopo il mutamento di rotta 
icll'espressionismo astratto dl 
Smra e Millares. t questo un 
nuovo segno che la pittura 
-pagnola si muove sempre p;ii 
•;npetuosamente e. finalmcn-
••\ :n maniera organica alia 
la:ta del popalo spagnolo. 

Scultura 
nelle strode 
a Spoleto 

Auguslo Perez: « Re », 1958 

Nel quadro del le mani-
festazioni de l Fest ival dei 
due alemdi. a Spoleto . c to 
coi>o ili a l lcs tuncuto una 
cspos i / ione di grandi .scul-
tui'e ne l le s t iado del la cit
ta. Vi figurano. fia le a l t i c , 

o p c i f tii ."vluoie, Aniuta° ,e . 
Mai mo, Alan/u, Zadkme, 
P e t e / , La ide ia . Verranno 
inaugurate anche una mo-
•^tta cfei tlisegtio italiano 
coiitemporancu c una las -
>cgna di pittura canadesc . 

Arte 
contemporanea 
in Jugoslavia 

Una iiid'.trii in/orruarirn 
della pittura d'otjui in Juao-
slavia p stata allatim al Piu 
Ioc;o dellv Ksposizwtn m Ho-
?nu: 271 oprrc lit pittura, 
nrafica. sculturu e Jnppcr-c-
riu che doc'jr/ientdiio d raf-
fniato .sidiirfard di u'i^to d»'-
corntiro astrtitto. noii-ooo.-fr;-
vo raifahinfo dtiqfi nrt.-ti iti-
yoslavi. 

In questa opera di ammo-
dernamento nn posto par:.-
colare sprtta a Janez fiern I; 
il quale riporta a tin paesan-
{lisnto roniantico-naturu'-^iii 
le metafore iniormnh d>'"u 

materia dello spamiolo Tu
ples; a Petar Lubardo che 
riesce a csser piu brillonre del 
nostro Afro: a France Mihe-
Uc, notissimo aranco surren-
lista, che da quclche tempo 
ccrca sulla tela una dimen-
sione ironica alia Afiro p^r 

le sue farole sountate n d 
folclore confodino: alio J C I ' . 
fore Dutan Drnrnonja il qua
le. partito dcJla massa di 
grandi tronchi <u cut confic-
cava conic -*"' "" feticeio in-
nnmcrevoli cht'odi. ^ arriva-
to su questa trorata a delle 
Jorme mawtmentaU dorc i 
chiodi formnno una parete 
continua senza piu il tronco-
/cficcio ma somlmcnfe pio-
cata su effottl di metalla bru-
ciato fra Burr't e Tapies 

Queste ci sembrano le d.-
Tcttrici fondamentali dell'am-
modemamenio deenrativo ju-
poslapo. dircftrici che in qunl-
chf» tnodo fcnnno infbulo su 
artisfi rhe purr per talento 
e cultura non tono drt d*>co-
ratori: Krsto Heaedwdc. il 
quale resta sostcTuitlmente 
un realista intimamente lega
to al surrealismo e che. a 
nostro gusto, e il maqawr pit-
lore juposlaco moderno; I*»n-
ctsore Celic e MiljenVo Stan-
etc. cnch'enU di ciltnra s'tr-
rccli'ttn; Marko Sustarcic e 
Gflbrijrl Sfupica. un e«ore?-
sioni.sta di <truppente «m*i-
btti'M che e qui imcona*eibi-
le perdnto com'e vell'assnrdo 
tentatiro di trovare una di-
mensione decoratira aM'Art 
brut di Dubuffct 

In questo emmodernamen-
to. che per f p:u si riduce poi 
a una frettolo*a. Incon.«7oero-
V val(M'-i:?r.::anr drU'in'^r-
rrn'e e i-nn?i.-:*o 'in '•'n.-'iJii-
menfo deroratiro ci rr.ar.-jini 
dellr cupricnre r.'iili drll'r.r. 
te modernc quelle che -f.ii 
p'inf: di f«f.: t nt'i d.rcrsi 
continuann a nie'frr it d'-
*cns*ione •' nir>"dn del'a rrr.l. 
t>\ e quelln d*l 0';>*o <* >'he 
formalmente «avn 7e*e a *co-
prire *emprc nuore dimen-
•ioni del reale. deK'oacetjiri-
1a La rinunria ol ra'or<> crj-
tico e di conosrenra del> for-
me p.'fltftcrie .v i"[ pr^rro t-e-
*ante ehe 1'arte iuaotfare '"7 
Pi'oaido per il <un rfV:."*"jn 
inforrnnto e br]Ucnir K nici-
tre tanti arti<ti junn^nri «•' 
afcunarin corn,- oroJoaini e. 

olitire (c pm piccole molfc 
dei tneccamsmi eclettica-de-
coratiri secondo il gusto *in-
;ormale -, la pittura informu-
le stcssa si £ rno5s« ed c su 
nitre pasizionl che in qual-
rhe punto sono addirittura 
• politictecafe -. Vopliamo di
re che la pittura c In sctdtu-
rn in Juaosfarin mctteranno 
uKK/cri d'accordo i bizantini 
con Burn, Afro. Topics c Dn-
butfet, riusciranno pure a 
niettere in scena i riti del 
folclore secondo la tetra re
nin mortnnria dello -tn/or-
nto'i'sino - spapnolo e del 
nfo-surrcaUsmo, tnn rischiano 
initi paurosa cristallizzazionc 
nrnnicrjstica con tutte le illu-
soni dell'amtnodernamento c 
con tragica carenza di mo-
derna t-eritd. E il gusto stes~ 

•o r quanto di piu fraaile e 
mutevolc ci 'iia nell'ambito 
deilr manicrc pittorich''. In-
recchia come poche nitre co
te inx-ecchiano. E di fronf 
r.Ha proipcttiva di nn manie-
r <;mo impofenfe dicenfa sr-
condario e orio50 sottilizzare 
<'ii caratteri -nnrional i - che 
r'o^cno capciosnmentc far d;'-
sunnuere il manicrismo •{*-
formtife - juao'daro da queVn 
emericano. o italiano, o spi' 
annlo. 

Dario Micacchi 

j BOLOGNA 

! Nuove 

prospettive 
della pittura 

italiana 
G.ovedi 7 cuigno si ^ m«u-

gurata. in Palazzo Re Enzo 
a Bologna, la rassegna ded.-
cata alle - N u o v e prospettive 
Qfll.i p.ttura italiana -. L«. 
rcs^cgna. che restera aperta 
~i pubbbco p-̂ r l":ntero me?-'-
rs. s uaro. e organ;zzata so»'<-> 
laii ip.c o della Gr.llcr a Co
munale d Ar*e Moderna d 
Bo!ogna 

Vi can.i cfca^t: ccnto?:r-
quan'a a.p.nti d. 46 g".ov«-
n. art-ct. .'.ii.an.: Adam.. 
Ar.g«r» . Ar co. Beitar.ri.. Bi .-
ioa.. Honda, . Bcrgoll. Bn.-
nor . Bugg.ar.. Carer.-. Ci>r-
m.-ijj . Cere;:;. Cunibert:. De 
Grecor.o Del Pez2o. De Vits. 
Ferrari. Ferron:. Fe*ta. Frsn-
cc«ch,m Frances* Guerre-
echi. Lo Sr.v.o. Marot*.a. Nan-
n . Panc...di. Par2m . P e w -
re.'... P z^n. Pozza;.. Rasp.. 
Rec«Ic.:. Rom-ignon. Rote.'-
11 Ru^sier ^ironi. S vi".« , ,tno. 
Sifll..n:.no. Somare. S'erp.n . 
Str.,7^... r.,ncred.. ! nc.n . 
Vnccii.. W-ui.er.. Z.&h.rm 
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