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Conservare a Firenze e all'Italia 
la donazione Contini Bonacossi 

Una delle maggiori raccolfe 
( \ f 

d'arte del mondo rischia 

di essere smembrata e disperse 
Che 1'impegno, la respon-

sabilita della societa italiana 
nci confronti della tradiztone 
nostra e dell'attuale civilta 
artistioa consistano essenzial-
mente nel ricavare favolosi 
guadagni dal saecheggio e dal 

' trafflco delle opere d'arte. e 
opinione alquanto diffusa nel-
l'ltalia - miracolata •» A Fi
renze recentempnte. in oc-
casione della mostra dell'an-
ticjuariato in Palazzo Stroz-
zi. e'e chi ha avuto la faccia 
di bronzo di protestare per i 
gracili vincoli delle leggi che 
dovrebbero regolare il traffl
co commerciale delle opere 
d'arte antica. nonchd di re-
clamare una generosa libera-
lizzazione dei commerci. pres-
sappoco in nome del buon 
nome dell'Italia artistica nel 
mondo Questione di petrolio. 
cemento. automobili o giu 
di 11. 

La verita e che le leggi e i 
mezzi per far rispettare le 
leggi sono manchevoh spa-
ventosamente per difetto e 
non per " eccesso. assoluta-
mente impotenti sul terreno 
delle strutture rispetto al pe
so schiacciante raggiunto dal 
commercio delle opere d'ar
te e alia diffusione di una 
storiografla e di una critica 

'addomesticate Gli attuali 180 
funzionari superiorj delle 
Belle Arti non sono minima-
mente in grado di control-
lare sul serio un « territorio *» 
che va dagli scavi all'arte 
contemporanea: forse. met-
tendo al servizio dell'interes-
se pubblico tutto l'insieme 
degli antiquari e delle sal-
lerie private d'arte contem
poranea si arriverebbe a un 
controllo efficiente. 

Intervenga 
lo Stato 

Certo e che il minimo che 
si possa chiedere e che lo 
stato italiano possa almeno 
concorrere con 1" iniziativa 
privata: punto di partenza e 
una radicale riforma delle 
Belle Arti con almeno un 
migliaio di funzionari prov-
visti di mezzi e anche di po-
teri straordinari. Mezzi e po-
teri per una situazione del 
patrimonio artistico naziona-
le che e straordinaria J sia 
quando si depreda e si di-
strugge sia quando ricerche^ 
e studi aggiungono nuovi te-
son o c: svegliann dall'ita-
lico lungo sonno Proprio in 
auesti giorni avevamo rac-
colto. fra Firenze e Roma. 
voci confuse ma assai preoc-
cupanti circa la sorte della 
famosa donazione della gran-
diosa galleria Contini Bona
cossi. Giunge ora una lunga 
intervista all'ANSA dello sto-
rico dell'arte prof. Carlo Lu-
dovico Ragghianti a confer-
mare queste voci e a recla-
mare un pronto e adeguato 
intervento degli organi dello 
Stato e del comune di Fi
renze. 

La sorte della donazione al
io Stato. per la citta di Fi
renze. della sua collezione da 
parte del senatore Alessan-
dro Contini Bonacossi. e una 
di quelle question! di fondo. 
crediamo. nelle quali si mi-
sura la civilta d'un paese. 
Ricordiamo per sornmi capi 
la vicenda. 

Nell'agosto 1945 i giornali 
italiani pubblicarono - una 
splendida notizia: l'annuncio. 
dato dal Contini Bonacossi 
al Presidente del Consiglio 
Parri e al sindaco di Firen
ze Pieraccini. della donazio
ne. Bernard Berenson scris-
se allora: -Credo che da se-
•coli Firenze non abbia rice-
vuto un dono piu importante 
e meraviglioso ~. La storia 
della collezione e legata al
ia vita di Alessandro Contini 
Bonacossi il quale, negli an-
ni precedent! la prima guer-
ra mondiale. aveva esercita-
to con grande fortuna. in 
Italia e all'estero. il commer- . 
cio filatelico e. con la fonda- , 
zione di numerose societa 
era divenuto un grosso ope-
ratore economico. E" negli 
anni del pnmo dopoguerra 
che il Contini Bonacossi co-
mincia a interessarsi d : -com
mercio antiquario e dlventa 
un collezionista. i— • 

StabHitosi a Roma. e a par-
tire dal 1931 a Firenze. il 
Contini Bonacossi si insert 
presto fra i grandi antiquari 
internazionali. al livello dei 
Duveen e dei Wildenstem. 
Contribul con intelligent! ac-
quisti sul mercato mterna-
zionale alia nascita e alia 
formazione • di collezionl e 
musei strameri. particolar-
mente attraverso la Fonda-
zione Kress di New York. 
Numerosi restauri si devono 
al suo lnteressamento nonche 
alcune particolari donazioni. 

Principalmente fuori d'lta-
lia. in vent'anni di viaggi e 
ncerchc. il Contini Bonacos
si mise insieme una galleria 
tmponente per numero e qua-
lita di opere: centinaia di di- . 
pinti. un gran numero di 
arazzi. sculture, ceramiche. 
bronzi e mobili. Figurano 
nella collezione i grandi no-
mi di Paolo Uccello. Piero 
della Franceses Sassetta. Ci-
mahue, Duccto Giovanni Bel
lini. Pollaiolo Carpaccio. Raf-
faello. Pontormo. Bronzmo. 
Andrea del Sarto. Verones". 
Tiziano. Palma il Vecchio. 
Tintoretto. Lotto. Savoldo. 
Moretto. Moroni. Bernini E 
•ncora i nomi di Goya. Ve-
1—miff. Zurbaran, Ribera, 

Murillo. El Gieco, Guardi. 
Canaletto. Tiepolo. Gran par
te delle opere della collezio
ne e stata pubblicata e stu-
diata. 

Crediamo che queste po-
che indicazioni siano baste-
voli a ' i l lummare il lettore 
siiU'ecceztonalita della dona
zione annunciata nel '45 Ma > 
a questo anmmcio non segui > 
la donazione vera e propria. 
Ricorda il prof Ragghianti 
nflla sua intervista: •> Ho co-
nosciuto il senatore Contini 
soltanto nel 1944. Gia allo
ra. nel clima della ricostru* 
zione generale e di quella 
del patrimonio artistico tan-
to gravemente danneggiato 
dalla guerra. egli mi mani
fest 6 l'intenzione di chiude-
re la sua vita con un atto 
che ricordasse perennemente 
la sua opera di raccoglitore. 
Nel corso del 1945 tale inten-
zione si precisd in una vo- ' 
lonta. che fu comunicata in 
via ufficiale agli organi com
petent!. cioe al ministero del
la Pubblica Istruzione. al sin
daco di Firenze e alia locale 
soprlntendenza. In segutto a 
ci6 fu predisposto. d'accordu 
col Contini. 1'atto di dona
zione generale della raccol-

• ta e della villa che la conte-
neva. Senonche. mentre ' si 
«tava per concludere. il Con
tini fu fatto oggetto. da par
te della Commissione alleata 
e del Ministero per 1'Istru-
zione. di gravi imputaztoni. 
per cui dovette ricorrere ai 
tribunal!, che gli dettero ra-
gione. E' chiaro che non fu 
incoraggiato e. secondo me. 
resta grave la res»»onsab:lita 
di chi impedl allora che la 
donazione fosse effettuata 
Peraltro si sa che la contes-
sa Contini e quindi il sena-
tore Contini nei rispettivi 
testamenti chiesero agli ere-
di di effettusre la volonta 
che avevano espresso e non 
potuto realizzare anni pri
ma ». Quale minaccia pesa 
ora su questa grande colle
zione che deve restare a Fi
renze e airitalia? Nei giorni 
scorsi e stata data notizia 
che gli Enti turistici di Fi
renze volevano acquistare 
la 'villa Contini Bonacossi 
per destinarla a Palazzo dei 
Congress! e che una parte 
della villa sarebbe destinata 
a museo. Si e detto, anche. 
che un'aliquota della colle
zione. non specificata. andreb-
be alio Stato 

- A questo punto si inseri-
scono le voci di allarme sul-
la sorte delle" opere: una par
te di esse e notificata «per 
rilevante interesse artistico-
ed e quindi soggetta ai vin
coli di legge che ne vietano 
l'esportazione o la riespor-
tazione. ma un'altra cospicua 
parte, acquistata all' estero 
dal Contini — come ricorda 
in altra parte deirintervista 
ANSA anche il prof. Ugo 
Procacci. soprintendente alle 
gallerie di Firenze — si tro-
va in Italia in regime - d i 
temporanea importazione» e 
certamente «verra r.portata 
fuori d'ltalia e probabilmen-
te venduta. essendo vicina la 
scadenza legale Drevista - E 
mentre il prof. Procacci non 
ha dubbi che la collezione 
sia oggi come era subito do-
po la guerra. il Ragghianti 
afferma: - Mi auguro che gli 
organi dello Stato e il Co
mune posseggano preclsi e 
completi elenchi delle opere 
eslstenti nella galleria Conti
ni nel 1945. Perd e certo. al
meno in alcuni cast, che ope
re che ho visto nella galleria 
nel 1945-46 oggi si trovano 
all'estero: per esempio '1 
" T o n d o - attribuito a Raf-
faello. r~E!eonora di Tole
do*" del Bronzino. la **Pie-
ta " di Andrea Solario. la ta-
voletta attribuita a Cimabue. 
la "Conversione di Sau l" del 
Tintoretto. Ie tele con "San 

" Girolamo " e ** S Lucia ~ di 
Paolo Veronese. Questi qua-
dri che ho veduto nella Gal
leria Contini nel 1945. oggi si 
trovano nella Galleria Nazio-
nale dj Washington, ed e 
precisato nei cataloghi di ta
le 'gal leria che essi preven- ' 
gono dalla collezione Conti
ni e che sono stati ceduti al 
collezionista Samuel Kress 
negli anni 1948. 1954 e 1956». 

£' necessario 
agire subito 

Si tratta. dunque. di qual-
cosa di pju che di voci 
allarmate. E* in gioco la sorte 
di una delle maggiori raccol-
te d'arte del mondo. il cui 
valore sarebbe follia misu-
rare soltanto in milioni e mi-
liardi. .^ r 

Lo stato italiano ha il do-
vere di assicurare all'Italia 
e a Firenze il patrimonio 
ePirituale ed economico del
la donazione Contini con tut-
ti i mezzi ordinari e straor
dinari che la posta in giuoco 
richiede. Agli organi e ai 
funzionari eompetenti chic-
diamo ancora un sacriflcio 
perch^ questa matassa venga 
dipanata neH'interesse pub
blico Urgente. tndispensabile 
e 1'intervento del Parlamento 
che impegni il governo a una 
azione immediata e concreta. 
Va spezzata questa grottesca 
tradizione italiana per la qua
le le opere d'arte. in Italia. 
oscono sempre e non entrano 
mai. Prima che sia troppo 
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Dario Micacchi 

Snaugurata ' 
la XI edizione del 

Premio Spoletb 

Si e inaugurata la XI edizione del Premio 
Spoleto. Nelle sale del palazzo Collicola 
sono esposte fino all'8 dicembre pitture e 
sculture di una cinquantina di artisti invi-
tati da una commissione composta dai cri-
tici Guido' Ballo, Luigi Carluccio, Roberto 
TassL, Antonello Trombadori, Giovanni Ur-
bani e dal sindaco di Spoleto. Nella foto: 

Vincenzo Gaetaniello: Madre e figlio 

In allestimento 
a Parma la 

mostra di Guttuso 

l.a Sopnntendenza alle Gallerie di Parma, d'tntesa con 
il Comune e la Provincia dt Parma sta organizzando una 
grande mostra antologica dell'altivita artistica di Renato Gut
tuso. che sard aperta al pubblico. nelle riadattate, ampie sale 
della CJC scuderia dei Farnese. nel Palazzo della Pilotta. in 
Parma, ai primi di dicembre di quest'anno. 

. La Mostra. che riunird le opere P»« significative dei dl-
versi moment' dell'arte di Guttuso. a partire dai primissimi 
quadri attorno al 1925-30. si propone di illustrare. nel pa
norama della pittura contemporanea un percorso esemplare 
per coerenza artistica e capacila di scclte. 

Vn Comitato di critici. formato da Franco Russoli. Gio
vanni Testori, Antonello Trombadon. Augusta Quintavatle, 
Roberto Tassi. che si e valso delle indicazioni e dei sugge-
rimenti di Roberto Lor.ghi. ha curato la scelta delle opere: 
saranno esposti centoseilama diptntt e duecento disegm atti 
a documentore. con la loro viva, ispirata presenza, e nel 
confronto con I'impostazione storica che verra data alia No
stra, la posizione centrale di Renato Guttuso nel dibatt i to 
artistico contemporaneo v 

- SarQ pnbblicato. a questo scopo. un catalogo particolar-
mente ampio. tale da coiiitnire. nelle ambizioni. un punto 
di rifenmento obbligato nella sloria dell'artlsta. 

Il catalogo pubblicherd un intervento introduttivo dt Ro
berto Longhi. un snggio di Giovanni Testori. che prenderA 
in esame particolarmente il periodo fino al 1945 ed un saggio 
dl Franco Russoli che seguiro Vopera di Guttuso fino a q»e-

^stl uitimi enni; it volume conterra inoltre le riproduzioni 
e il catalogo delle opere esposte. con un completo corredo 
blbliograflco per ciascuna opera ed una scelta degli scritti 
critici e oVintervcnto di Guttuso. 

L'esposlzione rettcra aperta dal dicembre WW olio /*"< 
di gennaio 1964. 

Le mostre a MILANO 
Gambaro 

Alia GaUeiia del Mulind 
(via Brera 30) espone'Maria 
Antonietta Gambaro La \\o-
vane pittrice genovese pre-' 
senta tele a1 disegni eseguitl 
negli uitimi due anni La 
collocazione secondo un cri-
terio cronologico delle opere 
permette di seguire fattivita 
dell'artista in un periodo tan-
to determfnante per la gio-
vane pittura italiana: periodo 
che per alcuni emnifica di-
stacco dall informale e ritor-
no all'immagsne strutturata. 
per altri ncerca di u n gurati-
vismo che tenea conto di cer-
te distruzioni operate proprio 
dall'informale La Gambaro 
appnrtiene a questo secondo 
gruppo. anche se la «ua rl-
cerca si svolge a livelli piu 
profondi di quello di una sein-
plice invenzione formale 

E' la sua, senza dubb:o 
almeno per un certo gruppo 
di opere. una pittura di ensi 
come dimostra il progressive 
appiattirsi dei colore e un 
geometrismo che Sri trasforma 
in graflsmo astraito La serie 
dedicata a - L'amore in auto
mobile - non e in fondo che 
il tentativo di inserire I'atto 
piu meraviglioso dell'uonio In 
una agghiacciante freddezza 
meccanica • Ma un tentativo 
di ruga da queste condizioni 
gia lo troviamo nei pezzi de-
dicati alia Callas nei quali 
dinnanzi a uno scenario vuoto 
appare un volto umano. teso 
nello sforzo di un grido Piu 
interessante ancora ci sembra 
il gruppo di Ulustrazioni de
dicate al canti del poeta te-
desco Ruckert e alia musica 
di Mahler dove gia Uevita 
spietata una partecipazione 
sentimentale tradotta con un 
segno inciso e scattante. vici-
no. pur nella origtnalita delle 
sue soluzioni. all'espressioni-
smo visionario 

II Premio 
ct Cinisello 
Balsamo» 
' A Cinisello Balsamo sono 

esposte. in due sale della scuo-
la A Costa, le opere parteci-
panti al «II Premio Nazlon&le 
Cinisello Balsamo di pittura 
contemporanea e del bronzet-

to - La manifestazione. che 
ha scadenza biennaie. e stata 
ispirata dal desiderio di co-
stituire una pinacoteca dl 
art«> moderna nella cittadl-

' nn deir-'hintpHand- milaneee. 
giunta in pochi anni al tra-
guardo dei cinquantamila abi-
tanti 

Desiderio che va inquadralo 
nel tentativo di creare. da 
parte delle amministrazioni 
democratiche. nell'ambito del 
proprio territorio. una norma 
di vita culturale libera da 

• ogni dipendenza dalla vicina 
metropoli Cosa estremamente 

' positiva, se si tiene presente 
che I'accelerato proeesso di 
indu5trializzazione ha creato 
in quest! uitimi anni attorno r 
a Milano paurosi assembra-
menti edilizi che. sopraiTatti 
gli antichi nuclei oriuinari. 
quasi mai hanno assunto i li
neament! di gruppi sociali or-
ganizzati 

Una pinacoteca. un * audi
torium ••. una biblioteca. una 
cineteca sono in grado di di-
ventare il nucleo vivo attorno 
a cui migliaia di persone. ta-
gliate fuori dalla distanza e 
dagli orari gravosi di lavoro 
della grande citta. possoro 
soddisfare i loro interessi cul-
turali. 

Di questa politica il premio 
di Di'ttura di Cinisello e sen-
za dubbio una confortante 
esempliflcazione. Basti notare 
quanto apoassionata e ia nar-
tecipazione della cittadinanza 
alle sue vicende per renders! 
conto della validita dell'ini-
ziativa Tanta attenzione e 
d'altronde giustiflcata dal nu
mero e dai nomi degli arti
sti partecipanti Quasi due-
cento sono state !e opere pre-
sentate. ridotte dalla giuria a 
novanta per la pittura e a 18 
per i bozzetti Tra i nomi di 
maggior rilievo quelli di Mor-
lotti. Cassinari. Zigaina. Su-
ghi. Scanavtno, Tavernarl 
Rappresentate tutte le ten-
denze. anche se alcune di esse 
forse in modo eccessivamente 
frammentarlo 

Tra i quadri da segnalare 
ricorderemo il poetico vilup-
po di vegetali di Morlotti e 
la tela di Zigaina. « L'albero 
e le sue radici ~, Di Cappelli 
e esposta una -Raffinena not-
turna». asciutta di segno e 
con toni bassi ravvivati da 
accensioni improvvise di co
lore Bello anche I'interno di 
Sughi e il grande quadro di 

Reggiani -Amore nel ghetto-. 
i una macabra danza di larve 
attorno a un uomo e a' una 
donna avvinghiati -Tumulto-
di Sofflantino indlca ia vo-

. lonta dell'autore di trovare 
soluzioni nuove' per la sua 
pittura. sempre d'altronde di 
rafflnata qualita Da ricordare 
inoltre le opere di Ponti. Caz-
zamga, Marzulli. Marchesi-
Hanzi. Plescan, De Cillia. Ros-
sello Tra gli scultori, nella 
generality di ottimo livello. 
ricorderemo la - Donna che 
si spoglia » di Tavernarl. ^ la 
delicata flguretta femmmile di 
Bodini. - Animale » di Piro«i. 
la fantasiosa - Tauromachia » 
di Tammaro I premi mag-

d gior! assegnati dalla g !uru 
'sono andati al - Monumento 

all'amore perduto - di Luca 
Crippa. a una composizione 
di Roberto Crippa e a un 
paesaggio di Edoardo Devetta 
Tra le opero di scultura il 
premio maggiore e stato as-
eegnato a » Ritmi chine! - di 
Carmelo Cappello 

a. n. 

Tredicesimo 
Premio Lissone 

II Premio Lissone di que
st'anno ha in parte cambiatQ 
impostazione Anche se non 
e ancora un premio che Die-
senti un paesaggio completo 
delle tendenze artistiche che 
oggi si manifestano nella eul-
tura flgurativa italiana con 
forza e vivacita. 6 gia tutta-
via notevolmente migliorato. 
La rassegna cioe e meno cao-
tica e arbitraria delle edizioni 
precedenti. pur avendo per
duto alcune presenze mipor-
tanti Sono presenti .16 pit-
tori italiani. 12 francesi. 4 
inglesi. 4 jugoslavi. 6 latino-
amencani. 3 spagnoli. 7 te-
deschi. 

Riunitasi il 28 ottobre nella 
sede del Centro del Mobile. 
dove sono esposte le opere 
concorrenti. la giuria compo
sta da Guido-Ballo. Luigi Car-
luccio. Rodolfo Pallucchini. 
Marco j Valsecchi. .Jacques 
Lessigne ,e Zbran Krzienik. 
ha assegnato il Premio Lis
sone di 2 000 000 a Edo Mur-
tic, artista jugoslavo; ha di-
sposto quindi- un premio di 
L 500 000 per il-pittore Ser
gio Romiti e tre altri premi 

di L 200 000 a Giuseppe De 
n Gregorio. Gianni Pisani Gia-
1 como Sofliantino Trattnndosi 

di premi-acquisto. tutte le 
opere premiate andrnnno al 
Museo Civico di Lissone 

Premio 
San Fedele 1963 

II Premio San Fedele 1963 
per giovani pittori. .naugura-
tosi nei giorni scorsi presso la 
Galleria San Fedele di Mila
no. ha selezionato ed esposto 
51 opere sulle 740 inviate La 
giuria composta da Paride 
Accetti, Luciano Rudigna 

_ Carlo Cardazzo Bruno Cassi
nari. Arcanyelo Favaro. A-
chille Kuni. Silvano Giannelli. 
Giorgio Kaisserlian. on Meda, 
Lino Montagna. Luigi Monta-
narini. Ennio Morlotti. Enzo 
Hagani. ha assegnato i premi 
a Giancarlo Ossoia (L 500 
mila) a 'Paolo Baratella e 
CJiangiacomo Spadari (due 
premi acquisto del comune di 
Milano) a Claudio Costa. 
Ugo La Pietra. Luciino Leo-
nardi. Pino Rasgiani. Ales
sandro Trotti (cinque premi 
da L 100 000). e a Romano 
Notari Carmelo Zotti. Attilio 
Forgioli (rispettivamente 5 
premi della Galleria del Grat-
tacielo. della Galleria Blu e 
il Premio Giuria San Fedele). 

Selezione 
della Mostra 
Visione-Colore 

Una scelta di opere facentl 
gift part? della Mostra Visio
ne-Colore. di cui ci siamo 
lungamente occupati quaiche 
tempo fa. in occasione della 
sua apprtura a Palazzo Grassi. 
in Venezia. e ora esposta pres-
so il civico Padiglione d'Arte 
Contemporanea di via Pale-
stro a Milano 

La mostra documenta il la
voro dei pittori del gruppo 
« Cobra -: Jorn. Corneille Ap-
pel. Pedersen. .Alechinsky. e 
presenta-altre opere di Antes. 

.Bille. Davie. Dubuffet. Sam 
' Francis. Gudnason. Jacobsen. 
Lataster • Lueebert Wyckaert. 
nonche del cosiddetto - Grup
po Spur- , costituito in Ger-
mania dallo scultore Fischer. 

e dai pittori Sturm, Prem. 
Zinimer Accanto a questi ar
tisti stranien e raccolta an
che una serie di opere di 
Enrico Baj 

L'esposizione. promossa d?l 
Centro Internazionale delle 
Arti e del Costume e patro-
cinata dall'Ente Manifostazio-
ni Milanesi. resterft aperta si-
no al 1° di dicembre. 

I « premi 
acquisto » 

della 
Biennaie 
di Bari 

Sono stat) rest not! gli 
" acquisti», per un importo 
complessivo di sette milioni 
di lire, decis; dalla speciale 
commissione inearicata dalla 
« Prima Biennaie nazionale di 
arte contemporanea •», orga-
nizzata nel quadro delle ma-
nifestazioni del - Maggio di 
Bari -. 

Si tratta di dipinti che sa
ranno destinati alia costi-
tuenda Galleria d'arte mo
derna di Ban 

Le opere appartengono a 
Bruno Cassinari. Giuseppe 
Santomaso. Luigi Spacal. Um-
berto Baldassarre, Francesco 
Bontello Antonio Caputo, 
Franco Gelh, Salvatore Sal-
vemini, Francesco Spizz'co, 
Raffaele Spizzico. V:to Stifa-
no. Giuseppe Biancheri. En
zo Brunori. Leonardo Cre-
monini. Fernando Farulli. 
Leone Pancaldi. Emilio Sca-
vmo e Domenico Spinosa. 

La commissione della quale 
facevano parte Stefano Bot-
tari, Rodolfo Pallucchini, Car
lo L Ragghianti, Mario San-
sone e F.S. Lonero, ha an
che stabilito di • assegnare. a 
titolo di particolare ricono-
scimento per la loro parte
cipazione alia «Biennale«», 
una medaglia d'oro alio scul
tore Alberto Viani ed al « de
signer* Ettore Sottsass. 

le mostre a ROMA 
Recalcati 
e Romagnoni 

L a libreria Terzo Mondo 
(via XXIV Maggio. 47) ha 
inaugurato J 1'attivita stagio- , 
nale di mostre d'arte grafica 
con un gruppo di disegni di 
Antonio Recalcati e Bepi Ro
magnoni. E* la prima volta 
che i due giovani Dittori mi-
laiieti espongono a Roma e 
questo ripropone I'insosteni-
bilita di una situazione cul
turale e di mercato che. fino 
ad oggi. tolte alcune lodevoli 
eccezioni registrate nella 
scorsa stagione (Ferroni al 
-Fante di Spade» e Martinelli 
alia * Penelope »), ha portato 
qui a Roma ad ignorare le 
interessanti e assai spesso 
fruttuose ricerche della nuo-
va generazione dei pittori 
milanesi. - • — - - ~ - * 

Romagni e Recalcati fan-
no parte di quel nutrito 
gruppo di giovani che a Mi-
lann da tempo tentano o so
no riusciti ad operare un su-
peramento del soggettivismo 
informale. e nella direzione 
di una riconquista del rac-
conto. Riconquista tentat3 od 
operata con mezzi espressivi 
particolarmente adatti a r^P-
presentare la complessa real-
ta d'oggi. in cui oggetti, am
bient:. idee, memorie. figure 
e simboli: tempo e spazio 
della vita quotidiana interfe-
riscono tra loro e si accaval-
lano con esiti ora fuggevoii 
ed ora duraturi. Per un rac-
conto del genere e necerea-
ria una autentica sensibilita 
per la realta cui deve cor-
rispondere una capacita pla-
stica assai vivace nell'anno-
tazione dei fatti. delle me
morie. delle idee. E l a con-
fusione pud essere evitata 
soltamo da una cbiarezza 
ideologica. 

Romagnoni. trovata nel 
bianco e nero della fotogra-
fia ]a giusta dimension^ per 
i suoi racconti. ha realizzato 
numerosi quadri con un lar
go u s 0 di inserti fotografici. 
con una tecnica. perd. cb> ei 
va dlstaccando sensibiimente 
da esperienze dadaiste come 
quelle di montaggio di un 
Hausmann. L a rappresenta-
zione di Romagnoni e essen-
zialmente dinamica. nono-
stante 1'uso di elementi 6ta-
tici come le immagtni foto-
grafiche: ed anzi con l'accu-
mulazione di frammenti. 
sceltl a rappresentare ele
ment! vari in rapporto dia-
iettico tra loro. e riuscito 
sovente a esprimere bene la 
complessita della realta da 
lui * raccontata » 

Nelle sue ultime opere. e 
m] riferisco ai disegni datati 
settembre '63 presenti alia 
mostra. Romagnoni piglia di 
petto e con metodo la figura 
umana e i fogli bianchi fii 
riempiono di piccoli nudi in
ter! o di particolari anatomi-
ci. reiterati in atteggiamenti 
leggermente different!. In 
queste * tavole anatomiche» 
orevale un intereue organ!-
co che fa diventare qua e 1̂  
trasparente ia carne; «i ot<«a 
cost dalla fotograQa alia ra-
diografla con una morbtdita 
di • sfumature che distingue 

queste « radiografie >» da quel
le piii nette e caustiche. d'e-
cisamente piu grafiche. di 
Guerreschi. i -

Rispetto a Romagnoni. Re
calcati. che e di otto anni 
piu giovane ( e nato infatti 
nel 1938). . moctra un mag
gior interesse aH'ambiente. 
il che lo porta ad una ricer-
ca di piu gchietta marca spa- ' 
ziale. 1 fatti. le memorie e 
i pensieri si amalgamano nei 
suoi disegni con piu ordine 
e gli elementi vengono ridotti 
ai soli essenzialL II racconto 
sembra piu rapido. soprattut-
to nei disegni presenti alia 
mostra. in cui I'assassinio di 
Grimau fa di nuovo urlare il 
cavallo di Guernica 6otto una 
lampadina la cui luce, che e 
quella della ragione umanat 
non riesce a vincere quella 
grigia p 6porca (della ditta-
tura) che domina i fogli, zep-
pi di richiami alia 6ituazlono 
della Spagna di Franco (in-
ferriate di celle. muri di car-
ceri. scritte antifranch'ste. 
immagini di combattenti as-
sassinati). Rispetto alle opere 
precedenti di Recalcati qiie-
sti disegni segnano un pas^o 
avanti per un intervento 
precise, non ambiguo. che e 
quello del giudizio. del pit-
tore su una tragica. insop-
portabile situazionp della 
realta odlerna. 

Verlon Sughi 

Charles 
Keller 

Gia alllevo di Jack Levme 
ed assistente di Harry Stern
berg in alcune pitture mu
ral!. Charles Keller si pre-
senta al pubblico romann con 
u n gruppo di opere esposte 
alia Galleria "Scorpio" (via 
Sistina. 23) Sono per lo piu 
opere dipinte in questi ui
timi due anni. durante i 
quali il pittore statunitense 
ha vissuto in Italia. I sog-
getti sono. quindi. italiani (il 
ganbaldino. le elezioni del-
l'aprile - scorso. la trattoria. 
la < processione) e denotano 
un oarticolare rinnovamento 
del linguaggio di Keller, ri
spetto alle poche opere ame-
ricane nresenti alia mostra. 

Temperamento di grafico, 
come del resto e per non 
pochi artisti amerieani, Ke'.-
Ier cQrca di risoivere in pit
tura Pordito d.segnativo e 
percib dissolve il dlsegno in 
colore con una pluralita di 
gamme che spesso stridono o 
quanto meno risultano ester-
ne. Il suo problema e. quin
di. queUo di raggiungere un 
tegame piu stringente ed es-
senziale tra colore e dieegno. 
Il pittore stesso ne e consa-
pevole. in quanto - ci sono 
opere. ad eeempio Vittoria, 
nelle quali influssi guttusiani 
si sposano felicemente alle 
reminiscenze della pittura 
flgurativa americana (Levi-
ne. Shahn. Sherman), rag-
giungendo cosl uno stile ab-
bastanza originale che rin-
sangua con piu seven conte-
nuti una vena pittorica indi-
scutibile ma. non di rado. 
superficialmente descrittiva. 

Giorgio Di Genova 

Verlon: « Verso TaNA^enire », 1963 
La galleria Penelope (via 

Frattina, 99) apre la sua sta-
gione con una mostra di An
dre Verlon, un singolare e 
- nuovo - dadaista svizzero, 
dedicatosi inieramente alia 
pittura soltanto dal 1958. che 
ci sembra occupare gia una 
vera posizione di avanguar-
dia non ambigua e di netta 
opposiz;one all'attuale dila-
gante manierismo neo-dadai-
sta. Verlon non si diverte a 
metter profumj e deodorant! 
su ci6 che puzza per sua stessa 
natura. Rida sangue alle ra-
gioni prime del dadaismo di 
sinistra, cbe furono ragioni 
di concreta nausea e d: an-
ti-conformismo. di vtro e 
proprio choc anti-borghese. 
Verlon attmge magistralmen-
te alle tecmche e ai mezzi 
piu diversi della pittura in
formale, del - co l lage* cubi-
sta, del montaggio fotografi-
co dadaLsu. dell'tnvenzione 
surrealists; ma opera una fu-
sione di questi mezzi che non 
e mai di gusto, che ambisce 
e spesso r.esce a far pensare 
con la visto ne. D travagho 
tecnico e lingulstico del pit-
tore e affascinante perche mi-
ra alia cbiarezza e al giudi
zio senza equlvocl E un forte 
talento plasbco si rivela nel
le contrapposizioni di oggetti 
meccanici e forme organichc 

che sempre comunicano I'idea 
di un massacro in atto e di 
un inumano impiego della 
tecnica; si rivela ancora in 
alcuni arditi montaggi pla-
stici fuori del tempo e deilo 
spazio naturahsbci e che pro-
vocano lo spettatore proprio 
nel seoso di un suo concreto 
intervento nella rea.ta. ali 
chiedono risposte non eva
sive 

Da p-.ttore. Verlon e convm-
to, giustamente, che la r.volu-
z:one formale per il nostro 
secolo s:a stata fatta abbon-
dantemente e che og^t si 
tratti piuttosto di servircene. 
non di demolire ma di co-
struire con queste novita for
mal! e sti!i5tiche. innanzitut-
!o dando ad esse un preciso 
contenuto r:avvicinando!e al-
I'uomo perche lo a-.utino a 
farsi consapevole delle enor-
mi forze di trasformazione 
che egli ha :n se. Opere assai 
rappresentafcve della tensio-
ne formaie di Verlon, nella 
direzione sostanzialmente rea-
Istica dei - valor, tatt'.l -. 
della rappresentazione dei 
contenutL sono: Ncsvma sal-
vezza?. II nottro fato?. Testa 
con una ruota. tutta la jprie 
delle • jituazioni - e quella 
delle - c i t t a - , Campo di con-
ccntramenio. Era atomica, 
Verso I'avoenlie, Due forze, 
Coesistenz*. 

Molte ricerche e una gran 
mole di opere ha accumulato 
la giovane pittura italiana sul 
tenia della solitudine dell'uo-
ma fatto estraneo a se stesso 
e al mondo proprio dal fol-
le e schiacciante accumulo 
d i ' tutto quel che oggi fa 
la vita (e lo sfruttamento) 
di massa. Motivi e occasioni 
narrative sono offerti sostan-

- zialmente dal «miracolo ita
liano*. mentre i mezzi tecni-
ci e linguistic! derivano in 
non piccola parte dalla pit
tura inglese, quella di Bacon 
innanzitutto, e da Giacometti. 
Una precisa influenza hanno 
esercitato le esperienze di un 
Vespignani. di un Guerreschi 
e di un Ferroni. 

Aiberto Sughi, u quale pre-
senta un gruppo assai nu
trito di dipinti recenti alia 
- Barcaccia - di piazza di Spa
gna. ha trovato, e percorre 
con coerenza. da alcuni anni 
un suo sentiero lirico origi
nale nella selva (cui oggi 
necessiu una radicale pota-
tura critica) di questa pit
tura che ambisce dar conto 
del prezzo che 1'uomo paga 
per Ia sua assunzione nel mo
do di vita borghese. 

In questa mostra ci sono 
opere che trascinano alquan
to manieristicamente gli in-
confondibili motivi della vita 
quotidiana nrediletti dal Dit-
tore; alcune altre, invece, 
quali Cuomo nello speccbio 
del bagno. Ia figura maschile. 
nello • specchio della stanza 
col grande letto sfatto, la 
giovinetta che balla al suono 
di un giradischinel vorticoso 
vuoto della sua stanzetta, la 
donna nuda sulla soglia della 

. porta contro la luce delle 
mattonelle biancbe, due na
ture morte di fiori e, soprat-
tutto. il piccolo quadro con 
il letto sterminato e il secco 
lume delle lenzuola, a suda-
rio quatirocentesco fra squar-

- cionesco e ferrarese. che av-
volse la forma umana. sono 
forse le prime positive pro-

• ve di uno stile piu virile. 
d; un lirifimo piu complesso 
cbe si rinsangua di colore 
come Se ritrovasse i colon 
del mondo Un colore che 
r.torna segretamente alle ra-

• d e i dei sentimenti del Sughi 
e, forse. della sua stessa aper
ta vicenda di pittore. 

da. mi. 
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