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Oltre 15,000 

visitatori 

a Parma 
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Guttuso . Autoritratto, 1936 

nel Palazzo Pilotta 

Guttuso • -Donna alia flnestra.. 194? 

Guttuso • - Nudo di donna algerlna », 1960 Guttuso — « Massacro di agnelli • 

PARMA, gennaio. 
Sono ritornato domenica 

scorsa a Parma. Avevo vi
sto la grande mostra di 
Guttuso il • giorno della 
< vernice >, quando molti ' 
quadri erano ancora a ter
ra e il trambusto dell'alle-
stimento non era il piu pro-
pizio ad una visione calma 
e meditata delle opere- Ora 
desideravo rivedere I'espo-
sizione fimta, completata 
con le tele arrtvate dall'e-
stero: desideravo vederme-
la in pace, senza le pre-
ocupazioni del cronista, 
senza Vassillo del * pez-
zo > da scrtvere subito per 
farlo giungere in tempo al 
giornale. Anche questa vol
te perd il mio desiderio non 
s'i realizzato. Quello che 
ho visto tuttavia non mi ha 
fatto pentire della mia se-
conda visita. 

- Nel vaslo salone della 
Scuderia dei Farnese. dove 
sono accolte le duecento 
opere circa di Guttuso, gia 
alle died del mattino e'era 
una vera folia di visitato
ri: quella folia che di so-
lito siamo abituati a incon-
trare soltanto alle mostre 
dei pittori famosi del pas-
sato. Pensare che Guttuso, 
un pittore della seconda 
generaztone del Novecento, 
un artista della piu bru-
ciante ed impegnata con-
temporaneitd, possa avere 
oggi, in questi giorni, un 
consenso cosi largo, e un 
Jatto che forse dovrebbe 
essere considerato come 
qualcosa di piu dt un per
sonate successo dell'auto-
re. Questo e appunto cid 
che ho pensato appena ho 
messo piede nella mostra, 
proprio davanti a quel rac-
conto epico-popolare che & 
la Fuga dall'Etna. la tela 
che Guttuso ha dipinto tra 
la fine del 1938 e Vinizio 
del 1939, a venlisei anni, . 

Un pubblico 
di giovani 

Quella folia di visitato
ri mi ha vivamente incurio-
sito, cost ho tncommctato 
ad osservarla, sforzandomi, 
di captrne la composizione, 
ascoltando i commenti, fa-
cendo qualche domanda, 
seguendo Vuno o Valtro 
gruppo di amicu Era una 
folia diversa per condtzio-
ne e per eld. impiegati, 
professional, operai, tnse-
gnanti, pittori. studenti In 
quesle due ultime selltma-
Tie, mi e siato delta, hanno 
tncommctato ad affluire le 
comilive, le associaztom 

' culturali, t gruppi azienda-
;
v It, le Accademie, le scuole 

d'arte, i Licet. Quando io 
. sono crrivato, sul pxazzale 

dmvmnti mU'ingresso stazio-

navano due pullman del 
Centro ctilturale Pirelli, ma 
tra il mattino e il pomeng-
gio ne sono giunti altri da 
Bologna, da Reggio, da Pe
rugia, insieme con numero-
se macchine targate Roma, 
Firenze, Milano, Genova, 
Pisa. Se la nebbia che gra-
va da settimane su tutta la 
pianura lombarda si dira-
dasse e il tempo si facesse 
un poco piu mite sono si-
curo che il numero dei vi
sitatori raddoppierebbe. 

1 giovani sono tra i vi
sitatori piu interessati: 
guardano i quadri senza se-
gutre Vitinerario stabilito, 
muovendost da una tela al-
Valtra, almeno questa e sta-
ta la mia impressione, atli-
rati da un particolare sog-
getto, da un richiamo che 
maggtormente li sollecita; 
vanno avanti con una cer-
ta fretta, ma poi ritornano 
sui loro passi, riguardano 
un quadro, lo confrontano 
con un altro, si scambiano 
pareri. 

Ho fermato due giovani 
di un Liceo artistico e ho 
chiesto: « Che impressione 
vi fa la mostra? ». Unn di 
loro mi ha risposio: « Non 
so, e difficile dire. Sono 
un po' come stordito: tutte 
quesle immagim, tutte que-
ste figure! Non credevo 
che Guttuso fosse cosi. A-
vevo visto qualche quadro 
e qualche libro. Ma qui e 
diverso: Guttuso lo scopro 
ora. Mi ha tmpressionato. 
Adesso me lo voglto guar-
dare bene, lo voglio capt-
re meglto » 

Queslo, del resto. e un 
gtudtzio comune. Chi non 
ha avuto dimesltchezza 
con la piltura di Guttuso, 
davanti alle tele che si sue-
cedono con forza, con rit-
mo serrate. accese net co
lon e brulicanti di per-
sonaggi, ha una prima im
pressione quasi dt sgomen-
to, ma dopo un po' que
sta prima tmpressione la-
seta il posto ad una emo-
zione profonda, che va cre
scendo di quadro in qua-

• dro. stno alia convmzione 
. d'esser di fronte ad una ra-

ra forza creativa 
Ma i commenti sono di-

versi. A • un artigiano del-
I'oltretorrente ho doman-
dato di dirmi il suo parere. 
« Mi piace. — e stata la ri-
sposta — anche se non so 
dire bene perche" Perd vor-
ret poterlo dire E' la secon
da volta che ci vengo Eccn: 
e una pittura forte Mi pla
ce sopraltutlo il quadro del 
comizw di Di Viltorw, con 
tutte quelle fncce che git 
sianno in giro e lo guar
dano come un santo > 

Questo artigiano non sa 
quanto e andato vtctno al
ia verild crtiica dt quest'o-
pera: la prima idea di quei 
volti infatti i nala in Gut
tuso allorchi egli ha inco-

minciato a disegnare i vol
ti dei beati celesti per la 
Divina Commedia. 

Devo dire che alia mo
stra di Parma ho incontra-
to anche dei pittori che 
sembrano scoprire Guttuso 
solo adesso. Chi temeva 
che una mostra dt troppi 
quadri finisse con lo stem-
perare I'energia o Vimpeto 
della pittura di Guttuso 
ha dovuto ricredersi. E' 
proprto da queslo ricco 
complesso di opere che la 
fisionomta di Guttuso esce 
nella sua interezza, in tut
ta la sua evidenza. Da que
sta mostra credo sta appar-
so a tutti come Guttuso sia 
un artista che vive dentro 
il corso della nostra storia, 
dando vita ad immagint at-
tuali con un linguaggio pri-
vo di pigrizie e di efflmeri 
virtuosismi. 

Articoli e 
dibattiti 

Sono tomato alia mostra 
anche nel pomeriggio: la 
folia era aumentata, si fa-
ceva fatica a girare net va-
ri setlori. Un amico che 
cura parttcolarmente la 
parte orgamzzativa dell'e-
sposizione mi ha riferito 
una serie significativa di 
dati. I bigliettt venduti si-
no a questo momenlo sono 
15.000 II numero dei vi-
statori st deve perd rite-
nere ancora piu alto. Solo 
nella domenica del 26 gen
naio sono entrati nella mo
stra 3.000 persone e la ten-
denza e ad aumentare an-
zichi dtmtntiire. Si sono 
venduti anche 3.500 catalo-
ghi e miatiata di cartoline, 
folo, dtapositive. Sulla 
stampa quotidiana, perio
dica e specializzata si van-
no. intanto,' moltiphcando 
git arlicoli e t saggt Una 
tavola rotonda sut • trenta 
anm dt pittura di Guttu
so ha orgamzzato la rici-
sla « 11 Contemporaneo ». 
Un'altra tavola rotonda con 
dibattilo, cut hanno parte-
ctpato Francesco Arcangeli, 
Lutgt Carluccto, Pier Pao
lo Pasolim, Giovanni Pre-
vilali, Giovanni Teslon e 
AnloneUo Trombadon. si e 
tenuta con grande succes
so, il 28 gennaio, al Ridol-
to del Teatro Regio. 

Sono semplici dati, ma 
dtcono molto bene tl peso 
che questa mantfestazione 
sta assumendo La pittura 
di Guiluso, impetuosa. ge-
nerosa ed aperta, anche 
net sum momentt piu test 
e drammaftci, ha vinlo 
dunque una bella batta-
alia per tutta Varte mo-
derna. 

Mario De Mkh#li 

ROMA 

rftratti 

di 
Guerreschi 
N o n c ' i pittore italiano 

d'oggi il quale sappia. co
me Giuseppe Guerreschi, 
far uso razionale d'una mo-
derna crudelta umanistica 
dell'arte calcolandone, con 
freddo furore, tutto il po-
lere di choc morale libe-
ratore. 

Si vedano questi venti-
cinque disegm di grandi 
dimensioni esposti alia gai-
leria < II fante di spade », 
al numero 54 di via Mar-
gutta. e che fanno parte di 
una serie organica di tren-
tasei fogli realizzata fra 
il 1958 e il 1963 (il cnta-
logo con una presentazione 
di Duilto Morosini li ripro-
duce tutti). 

Sono figure umane iso
late, mai legate in raccon-
to, appena piu grandi del 
vero e fanno una popola-
zione anonima di vittime e 
aguzzini, veri e propri ri-
tratti « inconsapevoli > di 
una violenza quotidiana. 
organizzata, di massa 

Per cinque anni il pitto
re ha inseguito queste fi
gure umane medie, anoni-
me, ha visto cid che 1'oc-
chio non vede e la pittu
ra, nello stile insostituibi-
le del disegno, per ogni fl-
gura umana ha inventato 
una terribile gabbia di se-
gni che la chiude come un 
animale da laboratorio che 
il bisturi e l'ago piu vol
te abbiano inciso 

C'e la donna media con 
la sua vanita neo-liberty e 
c'e la bambina delle barac-
che di Milano-Corea; c'e il 
paras assassino e il solda 
to-strumento; c'e l'uomo 
che brucia e il ragazzo con 
la bomba nella mano; c'e 
la prostittita umiliata e la 
femmina borghese col suo 
erotismo forsennato. E' 
una * galleria sconvolgente 
ma non orrida: c'e nella 
crudelta del pittore qual
cosa del distacco nel giudi-
zio che fu di Brecht. giu-
dizio liberantesi fra quel- . 
le montagne di straeci lu-
ridi e di panni proletari 
che Brecht. assieme ai so-
vietici. porto sul primo pia
no dell'arte moderna. con 
buon anticipo e ben diver
so fine dai panni sporchi 
di Burri. 

Alle figure umane della 
sua galleria Guerreschi ha 
dato una fissita monumen-
tale che sta fra la fissita 
atterrita del feticcio Con
golese trafitto e la fissita 
stupefatta delle «korai > 
greche messe in amara ca
ricature da un dadaista di 
intenzione realista. 

Hanno, infatti, queste fi
gure. selezionate nella me
dia del vivere borghese, • 
qualcosa dell' automa. del 
burattino: penso ai buratti-
ni che il dadaista tedesco 
Heartfield realizzava sui 
disegni delle figure bor-
ghesi di Grosz (si parlava 
allora di < correggere > Pi
casso) e. ancora, a quello 
straordinario stile espres-
sionista da < opera dei pu-
pi > che sostiene tanta par* 
te dei montaggi politici e 
narrativi di Heartfield, 
Beckmann, Grosz e Dix. 
Penso anche al grotlesco 
degli automi e dei burat-
tini nel teatro e nel cine
ma costruttivista. in Maia-
kowskij 

E c'e un segreto legame 
di Guerreschi con l'espres-
sinnismo. il dadaismo. la 
« Nuova oggettivita » del
la Germania della prima 
guerra mondiale e. attra-
verso questi movimenti di 
avanguardia. una radice 
nella crudelta umanistica 
dt Grunewald. Cranach, 
Durer. Mantegna, Tura. 

Per quanto non ci sia 
ripetizione manieristica, di 
gusto, e evidente che il se
gno di Guerreschi ha co
me antecedenti t macelli 
picasstani di Guernica e 
la capacita visionaria di 
Ernst E* anche evidente 
che Guerreschi, per me-
glio caratterizzare lo sfa-
celo delle sue figure bor-
ghesi. inserisce nella cru-
dele razionalita del suo 
stile i grumi deU'informale. 

Questa, grosso modo, la 
cultura che arm a lo stile 
di Guerreschi: cid che e 
piu interessante e che il 
suo lucido ma furente sti
le realista. vero stile di 
guerra che e i) linguaggio 
di un poela in guerra col 
modo di vita borghese, pa-
zientemente, con metodo. 
si pieght a dire di figure e 
situazioni apparenlemente 
di pace, normali, soddi-
sfatte. 

Dario Micacchi 

Nel suo impegno a fornlre ragguagli sulla pittura figura-
tiva americana la succursale romana dell' ACA Gallery (via 
del Babuino 144) presenta la prima personale in Italia e in 
Kuropa del pittore amerlcano Anthony Toney Sono in tutto 
trenta dipinti. daJ • 1959 ad oggi, in cul si possono ricavare 
con una certa approssimazione le varie corde espressive di 
questo eclettico pittore ,,. 

• ' Tempernmento Impetuoso. Toney dlchlara con la pittura 
la sua edurazlone europea, ricevuta durante il periodo di 
studi in Franria In ogni suo quadro il snggetto tipico delta 
realta americana viene reso con un linguaggio che rlsente 
moltissimo della tradizione pittorica europea. e cioe, nel suo 
caso. del post-lmpressionismo e del cubismo che non dl rado 
si compllcano di accensioni espressloniste 

Tutta la pittura di Toney e impostata sulla contrapposizio-
ne tra luce ed ombra e raggiunge Intense vibrazioni cromati-
che in virtu dell'uso di color! purl e grumosi. con una tec-
nica che. se a volte rasenta I'ermetismo e rilleggibilita delle 
immagint. da spesso risultati di notevole spontaneita ed in
tensity poetica. laddove il pittore riesce a uniformare Tim-
magine alia tecnica 

Di notevole freschezza e anche il dipinto Cavallo btanco. 
una delle opere piu belle della mostra, in cui la sfaccettatura 
delle forme sembra quasi richiamarsi a certe figurazioni di 
Ernst, pur se complicate da un dinamismo di stampo quasi . 
futurista T . 

'Meno convincente e invece la pittura di Toney quando 
ritrae certi interni dai contrast) cromatici troppo accentuati 
al fine di rendere I'atmosfera degli ambient! chiusi ed i 
valori plastici derivati da essl. Tuttavia anche in queste ope
re il suo istinto di pittore mantiene un certo impeto che al-
trove, per esempio L'attacco dei Vigilantl e La prima sard 
I'ultima e {'ultima prima, raggiunge un linguaggio acceso e 
tormentoto. quasi, per intenderci. fosse un Kokoschka in-
flammato. 

: L'eclettismo di Toney non e un fatto culturale ma e Piut-
tosto U derivato di un atteggiamento spirituale, che appunto 
per la sua carica impetuosa non sa restare fermo nell'am-
bito di un'unica situnzlone stilistica e percib. sempre insod-
disfatto. cerca ogni volta di uniformarsi ai soggetti ed ai 
sentimenti che il pittore vuole esprimere. raggiungendo cosi 
una variety espressiva che, talvolta. e sorprendente. 

di Paolini Garau 
e 

Espongono alia Galleria Penelope (via Frattina. 99) pre-
sentati da Aurelio Natali, due pittori. Augusto Garau e Gian-
sistu Gasparini, ed uno scultore, Dino Paolini. tutti operant! a 
Milano Personalita diverse, ma pur accomunate da un chiaro 
interesse per la flgura umana 

Dei tre il piu noto a Roma b Gasparini per le sue perso-
uali del 1955 (.11 Pincio-) e del 1962 (-Penelope-). Nelle 
sue opere recenti egli mostra di aver portato avanti quella 
sua pittura nervosa, tutta attciita a cogliere le forme nella 
loro instabtllta 

II risultato attuale e una pittura molto serrata in cui e 
stato recuperato 11 cromatismo caldo degli esotdi. rendendosi 
con esso possibile la resa atmosferica e luminosa delle im-
magini in movimento. 

Una - nuova flgurazione». quella di Gasparini. precipua-
mente espressionista. dove forse non mancano riferimentl a 
Bacon, ma con tutfaltra sensibility cromatica e con una ten-
denza alle forme-fllamento di Matta per cul le sue figure 
sembrano scorticate. 

Anche Garau pu6 essere annoverato tra 1 neo-flgurativi 
d'impronta espressionista. Tuttavia in lui I'interesse maggiore 
^ per la corposita delle Immagini. Prevalgono in lui le forme 
curve che. oltre ad una certo sensualita. rivelano il suo pro-
fondo interesse per lo stile. 1 suoi nudi femminill si eviden-
ziano dai magma cromatico verde. bruno e bruno-verde dei 
fondi proprio per le loro rotondita. Se non fosse per 1'impa-
sto cromatico lucente e materico. a volte morlottiano. ver-
rebbe da pensare a Gromaire. 

Le recenti opere di Garau dopo un periodo di vlblento 
espressionismo, certo voluto come rottura per superare l'espe-
rienza astratta. rivelano una particolare attenzione agli ele
ment! formal!, residuo forse del sodallzio con Attanasio Sol-
dati e appunto dell'esperienza astratta. 

Scultore Intimo si rivela invece Paolini. Le sue mutile fi
gure ed I suoi piccoli gruppi di bronzo e di terracotta deno-
tano una natura sensibile. dl vago sapore martiniano. I suoi 
soggetti sono per lo piu gruppi familiari. non dissimili da 
quelli di Moore, ma con un accento diverso. L'interesse per i 
contrast! lumlnlstic! e la ricerca dl un ritmo serrato delle 
forme lo ha portato prima ad una scultura di piani salda-
mente incastrati con una costruzione di chiara estrazione cu-
bista e poi ad una gustosa scultura tutta reiterazioni 

Giorgio Di Genova 

PARIGI: PICASSO 1962 -1963 

SI e inaugurata U 15 gennaio a Par lgl , nella Galleria Leins, I' 
alcuni dei quali di piccole dimensioni ma che non devono e t ie 
ampla sul tema rlcorrente nell'opera picassiana del < Pittore 
del « Ratto delle Sabine >, ispirato a dipinti di Poussin e David 
guerra, quasi nello spirito del « Massacro in Corea >. Tutte I 
monumentale che spinge una carrozzella con bambino, sono st 
a Notre Dame de Vie presso Mougins nella regione delle Alpl 
erano gia state vendute a collezlonlsti e a musei europei e am 
15 di febbraio, pubblicheremo un servizio del nostro inviato A 

annuale mostra dl Pablo Picasso. I quadri esposti sono 68 
re consideratl ne studi ne bozzetti di quelli di dimensione piu 
e la modella ». L'altro tema dom'inante nella mostra e quello 

ma sostanzialmente collegato al tema della pace e della 
e tele esposte, e la grande scultura raffigurante una madre 
ate reallzzate negli anni 1962-63 nella nuova dimora di Picasso 
Mar i t t ime. II giorno della inaugurazione 50 delle 68 opere 
ericani. Sulla mostra che r imarra aperta al pubblico fino al 
ntonello Trombadori . Nella foto: II « Ratto delle sabine >, 1963 

MILANO 

50 disegni La natura 
di 50 scu Itori di Liga bue 

Alia Galleria del Mulino dt 
via Brera 30, a Milano, cin-
quanta sculton espongono al-
trettanti disegni Scorrendo i 
loro nomi ci st rende subito 
conto di trovarsi dinanzi a 
una • calcolata, intelligent 
scelta compiuia nel vivo del
la cultura plajtica Ualiana Vi 
appaiono norm noli, consacru-
ti ormai alia storia dell'arte, 
e nomi sui quali si pud pun-
tare tema tremori 

11 bianco e il nero consente 
a uno scultore. di treqnenie 
molto piu che a un pittore. 
la realizzazione visioa di uno 
stimolo'creativo Ancora una 
volta ciene qui sottolineata la 
validita delle proposte e delle 
soluzioni che la scultura ita-
liana oggi rugt/en*c#; propo
ste e solurioni che, pur non 
mancando correnli intente a 
dipanare i problem! del nan 
ffauratintsmo. sono in gran 
parte solidamente ancorate a 
forme precise 

Tutto q?iesto grazte. in par
te. a raoioni vuramente mec-
cantcht (la maooior ditficolta 
di deformare uno spazio tri
dimensional* che una rup*r-
fide, e Texiiieiua di un mer-
cato meno artlcolato e ca-
priccioso di quello piltoricot 
e. in parte, al carattere di mi
nor* provtisorietd ch* ha la 
scultura rispetto alia pittura. 

Ospiti d'onore della mostra 
sono WUdt con il suo Intenso 

• volto d'uomo *, dove appare 
chiaro il ten latino di libera-
zion* da ogni modulo ottocen-
tesco operalo dallartista, e la 
• Donna dtstesa • di Boccioni, 
tra le poche opere colorate, 
nel quale rartista cerca timi-
damente di spezzare con il 
movimento la staticitd natu-
raiistica del soggetto Seguono 
un delicato * Nudo « dt Mar
tini. una composizione con 
• Uomim e cavallo • di Martnt 
e una sotlile. vibrante inci
sion* di Manrii sul tema della 
• Crocefission* • " 

Tra I* cos* piu nuoce e stJ-
molanli, il disegno di Groao, 
una forma umana diste*a e 
tnxcolta dalla v,ol*nza dila-
lata altraverso un abilissimo 
gioco prospettico Accanto a 
Grosso st pud idealmente por-
re Topera di Paganin. un altro 
dei protagonisti della scultura 
italiano, che presenta un in-
tenso nudo femminUe Gli al
tri norm di rilievo sono molti 

Ricorderemo TavernarL con 
il suo delicato torso femmint-
(e. la scattant* fipura femmi-
nil* di Fazzini. la tesa fyura 
di tanciulla di Maschertni. le 
figure barocch* di Broggini. la 
forte, intensa plasticitd delle 
opere di Cascelia, Fossa. Cas-
sant, Rambelli. la sensibil* M-
guretta maxhile di Pepe. U 
busto di fanciulla di Greco. 

a. n. 

Alia Galleria Eidac, in via 
Sant'Andrea 3. * stata ordi
nate una • personale • di An
tonio Licabue Oi Ligabu* si 
* parlato molto in questi ul-
timl due o tr* anni Della sua 
ngura si sono impadroniti i 
quotidiani. i rotocalchi. i ci-
negiornali, la televisione Di 
lui hanno fatto un ritratto 
molto vlttoresco ed esotico 

Ma se Ugabue fosse un 
personaogio di questo tipo. 
una specie di * buon selvag-
gio • utile solo alle esercita-
zioni dell'estetismo in riiardo 
torse non metterebbe neppu-
r* il conto di parlarne Li
gabu* pero * qualcosa d'altro 
E" un personaogio traaicn. 
doloroso Dentro la trama ar-
ruffota dei suoi istintt. delle 
sue inclinarlont. dei suoi 
umori, egli dimostra di pos
se dere una energica perto-
nalita, eh* lo distingue dagli 
altri pittori inaenui o primi-
tlvl 

F la forza. I'eneroia di 
questa perxonalitd che da ca
rattere ai suoi quadri La sua 
cultura non va ptO in Id dei 
ricordo di qualche oleografia 
ottoceni'tca vista in gioventu 
nelle osterie della Svlizera. 
di qualche illustration* di 
Van Gogh che pud tss*rgli 
capitate sctto mano, o di 

qualche visita ai musel dl 
storia natural*. 

Ma e la sua vita ombrota 
e randagia, disordinata < di-
sperata che, gli consente di 
animare ogni sua immagine 
con accenti di straordinario 
verita, con bagliori improv-
visi, con acutezze che lasciano 
senza fiato 

Ligabue e un visionario 
Tutto cid che e in lui — no-
stalgia e dolore. inquetudine 
e furore — diventa visione: 
giardtno incantato o paesag-
gio alpino. cavallo sfrenato o 
lotto di belve Ligabue e riu-
scito a rtabilire un contatto 
poetico col lievito che da vita 
ai fenomeni della natura, al 
mando animal* * vegetal* 

E* questo Jatto * non la 
sua eccentricitA ch* da va-
lore alia sua opera In lui c'e 
qualcosa di qu*ll'innoc*nza 
chiarovrggenl* che e propria 
di taluni indimenlicabili per-
sonaogi dostojtvskianl 

Ora Ligabu* * rwovtrato 
n*U'osp*dal* di Guastalla 
Poco piu di un anno fa e 
stato colvilo da una paralisi 
Son puf> piu dipingere La 
mostra milavese * un afttt-
tuoso omnpgio a questo istin-
tivo artista cost duramente 
provato 

La «paura» 

di 
Alberto 

Gianquinto 
A un anno dalla sua pre-

cedente mostra romana, 
che segn6 un momento fe-
lice e importante nel vasto 
arco delle esperienze rea-
liste attuali, Alberto Gian
quinto e tomato a esporre 
alia galleria < La Nuova 
Pesa > (via del Vantaggio, 
n. 46) presentato da Anto-
nello Trombadori. In pochl 
mesi d raro, se non proprio 
impossibile, che ci siano In 
un pittore svolgimenti cla-
morosi. Del resto Gian
quinto e un pittore che 
< macina > lento la realta 
e piu lentamente ancora la 
pittura, che aborrisce gli 
sconvolgimentl periodic! di 
maniera o di cronaca. Gian
quinto ha portato a Roma 
una tela, datata 1961, che e, 
una coraggiosa sintesi pla-
stica di autobiografla e di 
storia, una delle opere piu 
poetiche ch'egli abbia mai 
dipinto: trovammo assieme 
un titolo, in giorni carichi 
di apprensioni, di incubi, 
di slanci: La paura. Questo 
dipinto costituisce un mo
mento culminante dell'au-
tobiografia lirica di Gian
quinto: e un grande inter-
no di stanza, illuminata 
dolcemente, con le cose di 
tutti i giorni che ogni uomo 
si porta dietro, e dentro di 
se, lo spazio e invaso da 
una grande ombra minac-
ciosa, quasi l'ombra d'un 
mostro che stia fuori, e sul
la porta si affaccia una fi-
gura umana, come Pange-
lo delle antiche annuncia-
zioni, ad annunciare sven-
ture. > 

Su questo tema della 
paura, su questa pressione 
di eventi minacciosi sulla 
vita che pud essere serena, 
si articolava un po* tutta 

• la mostra di un anno fa: 
un'ombra simbolica, non 
ottica, contende a una luce 
simboiica le forme del mon-

. do, le nostre cose. Accanto 
a La paura -?ono esposte 
una trentina di pitture ese-
guite in questi mesi: una 
serie solare di paesaggi di
pinti « dai vero » a Capo 
d'Orlando e qui il < giro 
del sole * non lascia posto 
alle ombre, per poco; nu-
merosi c interni » nei qua
li il tema della paura si 
frantuma eccessivamente; 
altri * interni >, invece, do
ve struggenti frammenti di 
natura, foglia fiore frutto 
farfalla. sono accostati fra 
loro o ad oggetti nel vuoto 
spazio maiinconico d'una 
stanza: una bella serie di 
finestre aperte su una not-
te di plenilunio, e infine la 
« pala > per Paura della li-
berta di Carlo Levi: un'oc-
casione poetica nuova p#r 
Gianquinto dove, non a ea-
so. autobiografia e storia si 
intrecciano in una trama 
assai fitta. Infatti, questa 
piccola pala e nella mostra 
il quadro davvero nuovo, 
acceso da un fuoco di co
lore quale si ritrova nella 
grande tela La paura del 
'61 e in un altro quadro 
splendido, la Pala per Gja-
mila Bupascii. 

<1B. mi. 

Roma: da oggi 
all'ACA Gallery 

Uno mostra 
per Anno Frank 

m. d. m. 

- La sede ilaiiana dell ameri
cana ACA Gallery, al nume
ro 144 del Babuino, inaugura 
questa sera una esposizione 
di pitture e sculture: U da-
naro ricavato dalle vendite 
andra alia . Casa itallana An
na Frank - per orfani. Le 
opere sono state ofTerte da 
una sesjantina di artist! di 
ogni nationalita e tende.aza. 

La -Casa italiana- che 
prende il ttome dalla piccola 
martlre ebrea sara edlrtcata 
in Israele. nel kibbuz Neot 
Mordechay. per accofliefW 
bambini bisognosl di ognTfair* 
ta del tnondja. 
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