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C 67 cul tura l U n i t d / sabato 13 ottobre 19T1 

ime si e giunti alia sensazionale scoperta 

I capolavori 
del Castello 

di Praga 
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popo Tintoretto - La flagellazione di Cristo 

PRAGA, ot tobie 
ritravunicnto di n« 

^de numero di impor-
l opere di pittori italiu-
fiamminghi del XVI e 

1/ sccolo. uvvenuto in 
fti giorni ncl Castello 
*raga, costituiscc una 
? j7Jct*»cIf pin sensazio-
di qucsti ultimi ann't. 

ratio infatti di olfrc 50 
l i e fra cui Ire qiindri 
IVcroncsc, due del Tin* 
\tto, un probabile ""-
\, ancora in via di ac-
fimcnto. II fatto chc un 

numvro di capolavori 
rimasti nascosti o 

\osciuti per tanto tcm-
chc qtiadri di ralore 
stati considerati per 

Ipjuo di sccoli conic 
lsfc» senza rn lorc . 1>'HO-
\l pin per decorare un 
idoio o ana salctta sen-
\mportanza. e arm di 

fenomem chc jnernri-
10 espcrti c prnfani. 

la storia dclla colle-
del Castello di Pra-
tutta talmcnte tor-

\tata c avventurosa, da 
•jare anche 1at1i di que-
cnerc, 
i prima importante col-

\ne. quella dell'impera-
iRodolfo II. non resiste 
wndata di invasioni c d« 
fieggi a cui i pacsi cc-
\ono sottoposti durante 
ucrra dei trcnt'anni. Le 
\e di magqior valore ft-
pno alia corte dclla re-
| Cristina di Svczia, chc 

volta ne vende i pez-
[I'I importanti f? la prt-
lappfl di una lunaa Ital
ia chc per sccoli scm-
Icontendcre a Praaa il 
\to di possederc una sc-
collezionc d'arlc Pas-
I I'inrasione sredese. si 
itncia il larorn di ri-

ituzton? delta raccolta. 
Irifioriscc alia fine del 
llo con I'acquisto d» un 
\po imnnrtante di opi-
^roccnictjfi dalla cortc 
P*p di Carlo 11. Tra 
ttc, un (irande numero 
topcre italiane dclla 
)la vencziana del XVI 

9. La gallcria del Ca

stello di Praga div'wne co-
si. fra la fine del '600 c la 
prima metd del '700. ana 
dcllc piii importanti d'K/i-
ropa. 

Ma e propria in qiteslt 
nnni chc Praga comincin a 
perdrrc la sua importanza 
potitica nvll'impcrn degli 
Asburgo. IM cortc di Vien
na vuole concentrare nclla 
capitalc dell'impero ogni 
centro di vita culturalc. 
Comincia cost il sccondo 
saccheggio delta gallcria 
del Castello di Praga. In 
un sol colpo 46 opcre. fra 
cui tele di Tiziano. di Ve
ronese, di Rubens, pnssano 
da Prana a Vienna. La gal
lcria di Drcsda partcc'tpa 
alia spnrtizione del ricco 
bnttino. inviando ispcttnri 
cd espcrti. chc, qnalche 
rolta con abili raggiri, rie-
sconn a ventre in possesso 
di quanta di mcalio era ri-
masto 

Impoverimento 
In una grande asta, »r! 

1782. vengono liquidati gli 
ultimi rcsti di quella chc 
era stata una drU<> collc-
zioni pni importanti d'En-
ropa. Intellcttuali r uomi-
ni di cultura cechi assisto-
no tmpotcnti aU'impovcrt-
mentn culturalc del loro 
paese. cd accetlano con 
amarczza I'idrn chc ncl 
Castello di Praga non csi-
stn piii alcuna opera Jipii-
ratira di ralore. Vi sono, c 
vcro. alenni studiosi chc 
non abbandonano riccrche 
e speranze. Si tenta, di ri-
costruirc la collczione di 
Rodolfo II. altraverso i 
recchi calaloghi. talora in~ 
completi o sibillini circa 
rapparlcncnza dcllc opcre 
cspo*tc Ma le riccrche 
hnnno quasi csclufiramrn-
tc per seopo di sooprm 
dfnictin d o r r sinno <nid«fi 
a finirc t quadri piii tin-
portanti dclla gallcria, 

E si scoprono Cose «»-
tcrcssanti. Ad csempio, si 
tonstata chc. fra le opcre 
chc e possibile rintracciare 

a Uresda, a Vienna, « Lon-
dra, a Monaco, non figura-
no tutti i quadri chc sccon
do i vecchi cataloghi arc-
runo fatto la gloria del Ca
stello di Praga. Ad csem
pio, I'importantc ciclo del 
Vecchin c del IVIIOUO Testa-
nieuto del Veronese risul-
la mistcriosamente nicom-
pleto. Nclla galleria di 
Vienna si ritravuna solo 8 
dcllc died ta role chc lo 
eoniponerano. Ma la teoria 
eorrcntc c ancora chc tut-
to cio chc manca, rispctto 
allc antichc collezioni cc-
chc. e andato perduto a 
causa dcllc guerre, dci 
Micchcppi. d c I Vinsipicnzu 
dei compratori 

L'opcra dci riccrcatori, 
fVqiiipc dcll'istituto di feo-
na dclla storia dcll'artc 
prc^'.o JVlccndoniin drHr 
•tcienze cecosloracca. diret-
tu dal prof. Neumann, rico-
mincin in qursti ultimi 
tempi con nnora lena, risto 
anche il succcsso chc ana-
loghc riccrche hanno avuto 
in altri campi ncl paese. 

La spcranza dt ritrovarc 
qualcosa nel Castello di 
Praga, chc qtiida qucsfa 
rolta le riccrche, si hasa sit 
iraqilissime prove. Si e no-
tato ad csempio chc in 
tnolli pittori bocmi. lino 
agli anni del tardo '700 — 
quando qia la gallcria del 
Castello si considcrara uf-
ficialrncnic liquidata — c 
presente una fortissima in-
ilu^nza dclla scuoln renc-
ziana. E sono artisti di cui 
si sa chc non linnno mai la-
sciato H loro paese. Dore 
possono arcr sub'tto {'in
fluenza dei grandi maestri 
italiant del secolo precc-
dente, sc e rcro cio chc di-
cono i cataloghi. c cioc chc 
tutte le opcre italiane pre-
cntt nel Castello sono an-

datc disperse almeno cin-
qiinnfnnm prirno? 

J sospctfi si oppunfano 
sopraltutto SII offline oj)e-
re — le due tavolc gia ci-
late del Veronese, il « Sc-
minalorc > di Domcnico 
Fcti, ana parte del ciclo sui 

< Mesi •> di I.eandro da 
linssano — contenute nci 
cataloghi del Castello (tno 
a un certo punto. e poj spa-
rite 

II laroro di ricerca rcro 
c propria, fra le pnrcti del 
Castello, e cominciato solo 
(dctiiii 7)irsi fa. Si trattara 
non solo di ispczionare dai 
sor/crr.iiiei ullc sale supe
r/or; Venorme costruzianc 
mcdiocralc. ma di esami-
nnrc scrupolasamcnte een-
tinaia c centinaia dt quadri 
spesso rif.itti 

Riconquisfa 
Mil i fruttt del prmio la-

voro di ricerca sono oia >u-
periori a tutte le via otti-
mistiche uspcttative. l.c 
due grandi tamlp del Ve
ronese. « N laiacro (]et pic-
dt -• c * /,'mlorii:ioui> del 
pastorc *. del ciclo del Va-
chio c del AMOCO Testa-
n.ento. sono state ritrarntc 
qui. in rispo\ta allc prci i-
siani piii arditc. 

Cost, un'altra piccolo dc-
liziosa tarola del maestro, 
una Santa Catcnna tuttn lit 
mono del Veronese, nicnlre 
nclle altrc due molje parti 
sono indnbbiamente dt fil-
licri c collnoornlort. Del 
Tinforeffo, si sono ritriua-
tc * L'ttdultcra davantt a 
(tcsit > e la splcndida • Fu-
stigazionc » mm dcllc opc
re piii mature per valine 
stilistieo. per 1'impostazio-
ne dri colori e dcllc luci 
Si pensa chc hi ^copcrta ih 
qncst'opcra potra contr;-
buirc agli stud: sui rappor-
tt fra ii Tintoretto c ;l Co
ra raggio 

I'n serio larorn ^ccn'i-
lico, per il riconf-cnncr.io 
(lefinittro rfe/.'e 30 opcre 
pin importanti c per il loro 
rc<tauro c ora ?»• cor*<> c 
durcrd a lungo Quando es-
so sara ftmtn. la Cccodn. 
reee'iTo arm riconquista-
to. dopo pi'i di due .seeoli 
finn importante collczione 
d'artc, 

Vera Veggetti 

arti figurative 
Duemila 
u pezzi» 

Teson 
d'arle 

messicana 
a Roma 
K" . n ;ill< •>iiin"Fi''» il I ' . i l . i - / -

/(> (Iclic Kijio-iziD'ii di Honui 
un i J)M)N|I;I d'oc""/ «'.'i'' J 'ro-
v n n ' i i t c d.i I'.in-.i un trcno 
'•pi CI.-IIL- In 1r.i';n<ii* t'ci nella 
c ipjt ilc i (liicni ' i |>u /ifisi 
• p i ' / / i •• di' l l . ' i •• Mc vi i i i l c l -

I ate im'ssieann d lU'.niticlii-
t.i a nostri fiorni • chc hn Rih 
torr.ilo con <'iiortt\'' Miccesco 
di ptibiilieo n di •"• t »• i I piii 
m.nidi ccntii cullui Ii fiiro-
p«i. da Zuri^o ,i .\Io<o;i o 
I'.uiui. 

I/i m"indiosi iiHi-trt. cho si 
ipiir/i nelln second i niet?i del 
iiic-e. »• ciirntn rl:il pn>f For-
n iiidn C>;inibo:i. in ".n1" 'pc-
crilista (loir.-ir'p nv >̂  c m.i :'H-
iicri o modorin Du^cfnto frn 
tccnici c oper'\i In' «i ni'i iii'l-
!•• fl.nle del p;i!;>z/o ><' "sa N'n-
/mii.ile nil.i comph •,, i '.isto-
m i/ioue dcllc opcre ; Icune 
dcllc (|ii;ili sono 'Ii Uinu nsi.»-
ni monumentnji. c .- II i i.it'̂ sn 
;i pun'o di trc -.pre i|i v.r,i(. 
.idihitc n proie^io-ii di film P 
dinpo^itive. Unn f,*r mdc scul-
lura in bnsnlto del peso di 
M'i tonnellate. t tff'nur into 
una divinita Olm«ca. vcrra 
sixtcmnt.i ,'drinar»'>;o dclla 
iiuwtia 

Si fratla di un grande nv-
vcinmcitto nrtistico j;cr Tloma 
0 per l'ltalia P non e'e dubbio 
dip il pubblico if.iUano acco-
jdirra con entiisinsmo questa 
imponcnte improsa eulturalc 
rcalr//.at:i a Uvello iiffioialc 
<ma dopo jirecedcnti incsehi-
iii tentennam^nti " furiosi 
tenlativi di distorsionc eultu-
rale a danno de'dc moacriie. 
rivoluzionarie eorronti d<*Ila 
pittura messicana) Ira i Cio-
vcrni del Messier) o dcirftnlin. 
e ornaniz/.ata dail'Istituto Co-
lombianum di flcnova. 

La mostra offre un panora
ma strinfinto ed essenziale di 
una produzionp artistici im-
men^a e elie rlRtiarda deciue 
di sceoli dai tetnni precolom-
biani ai no.stri fiorni. 

Attraverso opere tipichc, 
esemplari. vicne trneciato un 
veritiero profilo dclA'arte mes
sicana dalla stcnnli!aJa c pos-
sente produ/irmp rr» tislea 
fsculture in pictrn e terra
cotta. codiei. c.ioieUi. titensi-
1> del Maya, A/tecbi. Zapo-
teehi. Toltcchi. Mixt«vhi. Yu
catan P dclle pit re popolazio-
ni prima e dopo la conquistn 
spnunola, ai enndi maestri 
del realiMiio contemporanco 
Jo-e Clemente Oro/co e Da-
v.d Alfaro Siqueiros âf quail 
si deve una rivolur.ioinrii 
intcrprot.'i/.ione di racioni e 
forme dell'av.iniuardi.i^. f» 
Ilieno Rivem. n Po-=ula P alia 
maliLVi pupolarc del calnrc-
riis.-. c ancpr.i a Tun iy<\ Men-
de/ O'Cnrin 'ii D'JI'Ksin'!. 
CIon/ale< C.un ir-na. Clinvez 
Morado lTn po-to particolnre 
c ri>er\.i'<) .iJI*«•rii'tri lie priv 
(iU7nine popol i:e nclle sue 
Mr-iordm ir.^ :n\ ••n/.inni c xicl-
le molte conm --ioni con \\ 
produzionc tit ili artisti del 
Mes^tco tiiod-'r".-» Lmqv.do e 
cospicuo app.i r."i il eontn-
buto niis?ic inn .'i^Ii «=vilnppi 
dcHV.rtc d'o--: . in America 
del \ord inn irMtutto 

Pirte eo-pieua e fondamen-
tale dclla contempornneT pit
tura mctwicam •'• monumenta-
le c le^at.i a '•omp!ej»;i .-irehi-
•i"tnni *i moniinrnhl: dpll'an-
*. ec c del nuovo Mi-> eo no».-
clic dei:h Sti ' i t'niti- mlla 
inmoxs.bilitn d: mo^traro quc-
<;'p opcre. nlceie dclle qua It 
Minn fn i c j i'. iviir: •i-.-oluii 
dell' rte ec:i!eMin05-»ne i. -i e 
r.eor- a ucr '•d.nvnti folo-
tli.,i.oi. » o. n: • 'It e -! e eh e-
•=•0 i w n ' r Ivr i nrezio-o del 
1 si n; 

F' ;n ccr-o <ii •.'impi urt 
c.t.iloco dc,".e «»pere e*po*te 
ehe vorr.'i un po" i eolmnre 
il MIO'.C ."^c'u'o di pubblie i-
7 rtr.i -\tll'ar*^ iMP-^vani r<n-
t CT e modet n ohe e'e da noi 

Sono mvlv ;-"ev'-*« confe-
rei,7e con pn» • .'ior.I. partiro-
I irmen'e tit 1 • or npprez.z.ire 
!i nif>niinrr,' '! '.\ e !.T *-p'i?ja-
'. *a ruo\'» de'.'.T r."tir,i ne; 
>-ii.>' -Tett; r-| p.trti eon la 
nicderr » .<reh ••"•T'ur'j ines-:-
r u n 

Que-' i mo-": i c d e tn un 
memento j ' r' eol-^e deii'arte 
•.t.«I . i a ei <• o niomen-o ru 
ur. \ e -r.v. d verity, di fraiv 
tt:nn/ < r.c di po-:?.ioni o punti 
d: \ S:T (iell" -'." r-.odernr.. di 
.••d.ca7 on jire? ,t;e deil l ~\vo-
\p j . *:iir-. r>,-..-.,..'i itr.l.am 

SeMo (|UtMn ->netto Pinsie-
m« delle -.lod^rnc riccrche 
mi x-u-. tie e : -.-nit-iti pcetlei J 
d- Oro?co c S que:rot>. in nar- j 
t.colare. eo^'tu ranao l^ --:ran- j 
de sUmo'.riiit'* .^ccasvone d\ un | 
itu-ontro culturalc a livello ! 
dcllc put allc respon^abihta 
deU'ane conteniporanca. 

da. m i . 

Renato Guttuso - Comizio in memoria del sindacalista Giuseppe Di Vittorio, 1962 

La stagione 1962-'63 

Visita a Guttuso 
Nel mese di ottobre si inaugurano tre mostre importanti del maestro ifaliano: 
una grande antologia alio Stedelijk Museum di Amsterdam, una mostra cele-
brafiva al paese nafale di Bagheria e una mostra di opere recenti che si apre 

lunedi 15 alia galleria romana « La Nuova Pesa >> 

Mpn.ilo Guttuso e un ai-
lista il cui rapporto visi-
vo eon la realta c il cm 
poten/ialo stilistieo furo-
uo nct tamcnte avvertibili 
fin dalle sue prune piove 
di t rcnt 'anni fa. Cio si co
mincia ad {icquisire con 
maggiuiu sicurezza critica 
ogg». ed e, ad esenipio, do-
cuiueiitnto dal recente vo
lume edito a Palermo dal
le Kdizioni < 11 Punto > 
(< Guttuso > con testo cli 
Alberto Moravia) dove e 
possibile vedeie, in ripro-
duzioni fotograficbe non 
sempie eccellenti, alcune 
opere dell 'art ista siciliano 
del 1029. '30 e '31. La mo
stra celebrativa dei cin-
quant 'anni di Guttuso 
(curata daJla galleria Pe
nelope di Koma) che si 
terra, il 21 ot tobre nclla 
Villa Serradifalco a Ba-
ghena per iniziativa del 
Coniune del suo paese na-
tale. al l ineeta, con una 
presenta/iom? di Carlo 
Levi, un numero ancor 
piu vasto di quadr i e di-
segni della prima giovi-
nezza dell 'art ista. e. poi-
che questi si accompa-
gneranno sol tanto a uno 
scelto e folto gruppo di 
opere di varie epoche, ma 
tutte di soggetto meridio-
nale e siciliano, sara pos
sibile verificare come la 
costante * contadina > (in-
teso m qucato ternune il 
molteplice rappot to cite ncl 
mondo poetico <li Guttuso 
hanno sempre as^unto l'a-
more non folklomtico per 
il popolo. I'liidigna^ionc 
non moralistica per le op-
pruuenti condizioni ^ocla-
h. v la esaltazione Jinco-
epica per il paesaggio na-
lurale come tcat ro della 
condizione umana) abbia 
subito. negli annt . trasfor-
ma7ioni e maturazioni 
formah le piu varie. con-
fcrmandosi tut tavia . ine-
sausta matr ice di vercini 
stupori 

Riuscire a maiiife.>ta:e 
una costante poettca e >u-
li^tica, a t t raverso le vi-
c^si tudim della ricerca e 
dellc t ^penenze . degli 
scambi e rlell c inlluenze 
cultural i . dci successi c 
degh crrori , e proprio di 
ogiii vcro art is ta . Ma fare 
della costante poetica 
spontanea, autobiografica, 
la base di uno sviluppo 
uleologico e formale ca-
pace dj trnscenderla. di 
n n v e r d u l a e di integrar-
la uni tar iamente in ttna 
oiu complessa e universa
le concezione del mondo, 
e proprio sol tanto dci 
grandi artisti . 

La matur i ta di Guttuso 
dimostra che egli appar-
tiene a questo tipo di uo -
mini, intellet tuali mil i -
tanti , ad un tempo, c H-
berissuni poeti, di taglien-

te partiticita e autocritici 
fino alia piu smcera e 
strenua capacitii di svolta 
tjuando il confronto tra 
ptiucipi acquisiti e Jezio-
ne dei fatti la esigono 

IV soprat tut to in que-
sto ordme di valutazioni 
clie occorre riccrcare il 
perche, in tempi cosi spie-
tati e confusi come i no-
stti per la vita delle idee, 
in tempi in cui I'accade-
inismo piii sterile riescce 
ad imporre la sua egemo-
nia piesentandosi sotto le 
spoglie del piu «spregiu-
dicato e scientifico» spe-
rimentalismo, un pittore 
come Guttuso non dia t ie-
gua ai sinedrii dominant! 
ne! campo delle art i . Non 
si ha il tempo di udire da 
questi sinedrii le condan-
ne piu definitive contio 
la inattualita del reali-
smo guttusiano, che gia 
iln quegli stessi sinedrii. 
presi di contropiede dal
la nuova carne gettata da 
Guttuso nel fuoco della 
ricerca. si sente Haprire il 
discorso su cio che era 
stato dato per liquidato c 
si assiste al tentativo di 
nppiatt ire. sotto schemi 

Milano 

Antiquariato 
a Palazzo 

Reale 
t l n n I.ivoro nelie sale del 

Palazzo Reale di Milano. in 
quest: clorni Sono in cor>o 
di prep.iraz'Onc s;l; "land del
la - I I Mostra Xizion.'lc dol-
I'Antiqinr.ato- chc >: terr i 
dal 20 ottobre al K> novembre 

I.a manifc.-t.iz.one m-Jpiuse 
prc^enia un reale valore cul-
turile. po.cbe. a d.rierer.zi 
delle erptw.z.tini d. i'.ret:ze o 
d. Venezi1 non c un> r.T>**ra 
mcrcato Gi; c<po^-tPri ;'^om
nia «: devono . cconten: tre 
solo di uno -plendido h.sl.rt-
to Ax pretent.tZiO.i->. ni.Ii af-
fan penseranno dopo 

Tra uli e-po^i'ori pn\at . . 
una ottantini. :1 i'i:"vo mag-
siore sara dato. cvv-pmente. 
ai mobtli. alcttnt rrc*cntat; 
isolati. altri cho anclranno ,t 
comporre ambient; dell'epoea 
e altri ancora no^ti in rin-
porto con mobii: mi-dern: -i-
fmohe <n ch-.ara la pf-s;b;-
t*. di in*orimen*o di un pc/70 
antico nclle nostre case 

Xumerwi anche i quadri 
tra i quali sono da soanalarc 
opere del '-'00 '400 e '500. due 
be- ntmtti di Nice!is Larcil-
licre. fameso ntrattista fran-
cc.ie un folto cruppo di Ma-
gnr.sco. i soliti Zucc.arolli e 
Zais. Anche ie maioltche e lo 
ceramiebe s.ir.mno uumerOac 

estranei alia rivoluzione 
figurativa del secolo XX, 
il forte contributo che da 
Guttuso ci viene esatta-
mente nella dire/.ione di 
una visione critica e spe-
1'imentale della tealta. 

La ispira/ione titnani-
stica e sociale di Guttu>o, 
cosi intessuta di ra/.iona-
hsmo e, al tempo stes.su, 
cosi impressionabile dal 
momento soggettivo, delt-
eato e recondito dei rnoti 
tlella esistenza individua-
le, e passata dal lflati in 
poi a t t raverso il vaglio di 
un profondo dolore e di 
una non mono profonda 
acquisr/.ione di coscien/a 
dei decisivi problemi del 
l'epoea nostra. Da milt-
tante rivoluzionario e da 
marxista teorico Guttuso 
ha vissuto, in intimo col-
Icgamento con le ansie 
degli uomini semplici. le 
vincende della autocnt ica 
del movimento comunista 
internazionale: il XX c 
XXII congresso dei comu-
nisti sovietici, i fatti di 
lingheria. la conoscen/a 
demistificata del vero 
sangue e dclla vera carne 
del processo rivoluziona
rio che muovendo dall 'Ot-
tobre russo ha dato al 
mondo la prospettiva, la 
certezza e la misura con-
crcta di una societa di Ii-
beri e di eguali. 

NelPopera di Guttuso 
che va dal 1956 a oggi e 
ben riconoscibile come 
qucsto complesso di implt-
cazioni iimane, ideologi-
eiie. sentimentali . politi-
che. ivi compre^o tut to 
cio che in esse e coinvol-
t«> ip quanto problema rli 
una nuova etica e di una 
nuova estetica fondate sui 
marxismo. costituisca il 
movente conoscitivo do-
minante. il pathos poetico 
dclla creazione, il rinnova-
to impegno a una certo 
menu esplicita ma tanto 
piu nutentica e persuasiva 
partiticita. il punto di con
fronto con tut to il com-
ple.-.-o d n e n i r e e con tut 
to il perdurante vlolore 
del mondo. 

Da arti-=ta e da pittore. 
Guttuso ha dato ragione 
di tutto cio sia nei suoi 
quadri piu dichiaratamen-
te politici e problematic!. 
come La Discus^ione po-
fificn. oggi alia Tate Gal
lery di Londra; sia nei 
suoi quadri piu intimn-
mente avvinti al momen
to del la solitudine e della 
rabbia e deH'abbandono e 
della esalta7ione erotica e 
sentimentale. come nd e-
sempio. i suoi -V»di. dove 
1'immagine dclle donne 
algerine tor turate c sem
pre presente. Ic sue gran
di nature-morte di oggetti 
del lavoro quotidtnno; sia 
nei .suoi furenti, ma cosi 

vclati di virile inalinco-
nia, quadri di sondaggio 
delle nuove rclazioni t ra 
peisona umana e paesag
gio indus tna le nolle mo-
derne citta. 

Potete immaginaie una 
natu ia le fusione spir i tua-
le deU'ottimismn diani-
matico di Majakowskij col 
benso s t ruggente e appas
sionato della nostalgia, 
non esotica non evasiva, 
di Esenin? E' cpiesta una 
delle poste dell 'ar te deeli 
anni cinquanta. L'opera 
recente di Guttuso ne do-
cumenta il raggiungi-
mento. 

Alio Stedelijk Museum 
di Amsterdam avra luogo 
in novembre una mostra 
di opere di Guttuso che 
costituiscono forse il pun
to piu alto da lui finora 
raggiunto. Ero a Velate. 
nello studio di campagna 
di Guttuso, con lo scri t-
tore e s tonco dell 'ar te 
Gianni Testori qualclie 
giorno fa. Testori sta scri-
vendo per la rivista Para-
gone, diretta da Roberto 
Longhi, un saggio com-
plessivo s u l l ' o p e r a di 
Guttuso. Restammo ad un 
tempo emozionati e con-
fortati. Le opere di Gut
tuso ci dissero che il do
lore del mondo e grande, 
ma che la capacita di d o 
lore dell 'uomo e ancor piu 
grande e che la forza del
la ragione e del concreto 
opornre rivoluzionario sve-
ghano i morti e guidano i 
vivi. 

II graiule Comizio in 
memoria del <indacali*ta 
G'vseppc Di Vittorio, do
ve tu t te le conqtiiste del 
la pi t tura moderna sono 
rimesse in causa e rilan-
ciate verso il realismo, un 
monumentale e tenero 
frammento di nudo fem-
rnmile. la libera interpre-
tazione e rielaborazione 
del famoso quadro di Da-
\id raffigurante J.i morte 
di Marat, ci colpirono so-
p:a ogni altra co^a II 
pubblico romano potra ve-
de;e in qne~ti Ciomi (la 
mo.-tra s'in.uigura lunedi 
15 ottobre e per l'occasio-
nc esce una cartella di d i -
.-earn con uno scritto dt 
Pier Paolo Pa^olini) alia 
Galleria La Nuova Pesa 
un gruppo di opere di Gut
tuso degli anni I960. '61. 
1962 Tra di esse il grande 
Mattina nello studio cam-
peggia con un piede pian-
tato nel periodo che com-
prende i pnmi trcnt 'anni 
di attivit.: del pittore e 

^uello che. quasi a mi-
ziare una seconda ciovi-
nezza. si e aperto davanti 
a lui con le opere degli 
ultimi mesi di questo me-
morabjie 1962. 

Antonello Trombadori 
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