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Graf ica di Zancanaro 
all'Ateneo di Pisa 

ZANCANARO — I miei genitori 

Fra «bellone» 
e twist 

Gibbo Gibbone 
rif iorisce 

ZANCANARO — La socializzazione delle imprese 

P I S A , aprile. 
Gibbo dalle cento incarnazioni e dalle cento forme 

un personaggio straordinario che restera nell'arte ita-
l iana contemporanea. Questa grottesea figura surrea-
l ista Tono Zancanaro comincio a inciderla e poi a 
disegnarla nel 1942 con una sfrenata « verve > rabelai-
siana. Punto di partenza: la figura fistcn e la faccia di 
Mussolini . Tono • ne fece una creatura simbolica mo-
struosa, un dinosauro tutto voltar di naticbe e di 
mandibola , s imbolo animalesco del fascismo e del le 
imprese sue. Tono segui Gibbo adunata dopo adunata, 
parola dopo parola, impresa dopo impresa con quella 
costanza e quel metodo che solo un poeta vero e un 
nemico inconcil iabile del fascismo potevnno alimentare. 

La serie ricchissima del le incisioni e dei disegni col 
Gibbo, contornato di compari e di puttanel le . e il punto 
di arrivo di una lenta scoperta dell'Italia da parte di 
Tono che aveva preso il via dai « notturni > padovani , 
dai chiari di luna che i l luminano gli angeli di S. Giu-
st ina e della chiesa del Santo mentre scendono gift 
da l le gugl ie brandendo le croci come spade, dagli in-
cubi erotici del le locande e dei parchi padovani dove 
l e ant iche s tatue parlano con i vagabond'!, coti gli umi-
liati e gli offesi, dagli affetti della casa: una < pro-
v i n c i a » , insomma, carica fino a scoppiare di tensione 

' a una vita che si immagina di la dall'orizzonte vic ino. 
attraverso le ombre cupe della vita quotidiana negli 
anni fra il 1933 e il 1942 

E il Gibbo, recentemente , e t o m a t o nel le incisioni 
e nei disegni di Zancanaro a girar le natiche quale 
s imbolo di una violenza borghese e fascista che rifio-
risce con gran contorno di « bel lone >, c superbel lone > 
e d erotici < madisonici twist >. 

Fra la nascita di Gibbo (1942) e la sua reincar-
nazione (1962) si dispiega una produzione ricchissima. 
Una hel l iss ima antologia dell'opera di Zancanaro dai 
1933 ad oggi — il catalogo curato da Carlo Montella 
porta 200 numeri fra incisioni, disegni , alcuni rari 
dipinti della g iovinezza, sculture , v e t n e ceramiche — 
v i e n e presentata in quest i giornl, per volonta di Carlo 
Ludovico Kagghianti , all 'Istituto di s tona dell'arte del-
TUniversita di Pisa. Vi figurano non poche opere o 
serie importanti: dai dipinti coi ritrattini dei genitori 
agli studi di figure a carboncino che rappresentano una 
relazione precisa con I'aspro psicologismo plebeo di 
^Rosai; dal le prime incisioni con le case e chiese pado-
v a n e agh interni di locande, e a piccoh capo lavon 
q u a l i I ragm mostruosi della gnerra, II prestigialore. 
Spaccasassi, I genitori, II Pro notturno e L'ombra dello 
attaccapanni, tutte incisioni del '42, d o v e Zancanaro 
riesce ad util izzare real ist icamente la pittura metafisica 
di De Chirico e Morandi. Con la serie del Gibbo e 
l 'unico autore ital iano che intenda il mostruoso sur-
realista di Max Ernst e Picasso. 

Va ricordalo ancora un piccolo gioiello: quella pic-
col iss ima lastra dove , su un piano che affiora dai-
l'ombra, s tanno eretti uno s tecchmo, un fiammifero, 
una lacrima nel le cui trasparenze la luce di una luna 
lontaniss ima lascia leggere la parola «Vo lga >. Figu
rano ancora a Pisa altre opere lndimenticabil i: dalla 
ser ie imponente del Gibbo. inciso e disegnato innume-

"revoli v o l t e fra il '42 e il '43, al le litografie per il 
Satyricon di Petronio e alia serie di sei fogh dedicata 
a Levana (1949) , una « C i r c e bela grande > — come 
direbbe T o n o — che e l 'animatrice « greca >. d ion i suea 
( T o n o ha accentuato in questi ult imi anni la passione 
p e r la pittura greca) di baccanali cui partecipano an-
c h e le pietre e le piante; dalla serie del le mond.ne , 
c h e a nostro gusto non reggono il confronto con le 
a l tre opere che andiamo ricordando, alle incisioni su-
perbe coi parttgiam impiccati; dalle lllustrazioni per 
il Bertoldo alia ossess ione greca, di pittore che nma 
ormai quasi identificarsi con gli sti lemi della pittura va-
scolare att ica, per i balli , le « Brunalbe > doviziose, le 
bagnanti nel Ferragosto di Cesenatico S m g o l a n , c di-
verteni i > c o m e la plastica Indiana del Kama Kala. sono 
l e sculture erot iche in terracotta nel le quah Tono 

' Zancanaro attua, con una plastica tutta sorprese, un 
rovesc iamento comico del surreal ismo di Dall, Arp, 

':) L a m e TanRuy: e per ridere e farci ridere si appoggia 
' a l g igante Picasso. Grazie , T o n o per il sorriso « greco > 
•' •*• d rcgali. -

Dario Micacchi 

* * t 

A Bologna, mostra delle opere del 
pittore anlitranchista Augustin Ibarrola 

DAL CARCERE 
DI BURGOS 

BOLOGNA, aprile. ' 
Si e aperta a Bologna, a 

cura di un comltato di imzia-
tlvu composto da scrittori, ar
tisti, poett. studiosi spaanoli e 
ilalium, lu nwslra dedicata al-
I'operu j/ru/iui di Auyustin 
Ibarrola, pm in particolare ui 
diseym esegutti dai patrtotu 
untifranchista durunte la dc-
tenzione nel carcere di Bur
gos. Lu ra.iseyna, gia esposla 
'id Amsterdam e a Londra, si 
insertsie nelle mamfei>tazloni 
boloynesi per la Resi'ilenza 

Ibarrola nucqne a Bilbao 
nel 1930. Ftylio di un com-
baltenle antifranchista delta 
oufrra elvile, che dovette 
icontare una condanna ad al
cuni anni di campo tit cori-
centramento. il piccolo Ibarro
la fit costretto a mendtcare 
per vivcre. A quattordici anni 
comincia a discynare e a di-
pinyere sotto la yuida di Ruiz 
Blanco. Dopo la yuerra, con 
lo scultore Orteiza. svolge una 
attiva campayna per la valo-
rizzazione delle particolari ca-
ratterihtiche dell'arte basca, 
propugnando la ripresa della 
tradlzione della pittura mura-
le, anche sull'esempio dei pit-
tori messicani A Bilbao, in 
occaswnc dell'esposizione na-
zionale ispano-americana. lan-
cia nn manifesto d« solida-
ricta con i pittori spaqnoli in 
csilio e contro il boicottag-
yio alle opere di Siqueiros. 
Picasso e deyli artisti spaynoli 
in esilio. rivendicando la li-
bertd di espressione. Eseyue 
poi un ciclo di opere murali 
per la basilica di Aranzazii, 
commissionateyli dall'Ordinc 
dei Francescani. Le particola
ri tradizioni della chiesa pro-
yressista basca gli permettono 
di sviluppare secondo una 
concezione di vivo realismo i 
temi del lavoro, della lotta 
quotidiana delle popolazioni 
operate e confadine. Un in-
tervento del vescovo di Qui-
puzcoa fa si che le opere di 
JbarroFa vengano distrutte. A 
proposito di questi affreschi, 
Ibarrola sostiene una vivace 
polemica oiornalistica col crl-
tico d'arte Cobrero Vranga 
del quotidiano - Unidad de 
San Sebastian -. il che gli frut-
ta la detenzione nelle carceri 
della caserma ove presta ser-
vizio militare. Viene distrutfo 
anche il ciclo di affreschi su 
• GH orrori della yuerra - ese-
oiiito all'tnterno della caser
ma stessa 

Nel 1955 allestisce con gli 
amici Afaria Dapena e Fidal-
yo mostre itineranti nei r i l -
iaoai minerari e metalliirpici 
del paese basco Alcuni giova-
ni intelletfuali si untscono a 
loro. 

Nel 1956. Ibarrola e a Pa-
riyi dove Vambicnte si r i re la 
subito poco iavorevole all'af-
fermarsi di una pittura d'lm 
peono sociale Qui svolge una 
accanita campayna contro Var-
te formnlistica. e fonda il col-
lettivo di lavoro che prese il 
name di -Gruppo "57- col 
proposito di avanzare nuove 
tccniche basate sul lavoro di 
- «*quipc • e di yiunyere alia 
soluzione di particolari pro
blem! spaziali 

Conduce anche una instan-
cabile campayna antifranchi-
sta e. nel 1961. tomato in 
Spapna per una mostra del 
yruppo • Estampa popular -
r ime arrestato e se/t'apoia-
mrntc torturato 

Durante pli sciopcri dei mf-
natori. nella primavera del 
'62. compone una serie di 
opere su quel tema e allesti
sce una mostra. Dopo la chin-
sura di questa r iene arrestato 
c processaio da un tribunate 
militare. Nel corso del pro-
cesso Ibarrola denuncia con 
estrema violenza il - clima di 
pressioni e di coercizioni per
manent contro la Jibertd di 
espre.'sione e contro gli artisti 
in generate » di cui dichiara 
responsabile il - commissarm 
delle relazioni culturali con 
Vestero il quale si dedica a 
demmcinre come comunixte e 
sovversive tutte le lendenze 
che non si adeauano alle con-
cezioni artistiche del reoime -
Rirendira poi il .»uo diritfo di 
e^ere renlistn e di accentuare 
la natural* tendenza della sua 
pittura. - il suo carattere na-
zionale basco. che per essere 
tale dere esprimere la scan-
dalosa realta dei larorafori pd 
wpi'rar«i alle loro idee e ai loro 
sentimenti e non a quelle dei 
hanchieri c dei plutocratl bn-
schi che li sfruttano. come 
sfrnttnno ali altri laroratori 
dell'tntcra Spaona » Vien*> 
condannalo a nore anni di 
carcere che sta tuttora scon-
tando nel penitenziario di 
Burgos 

Le opere esposte alia mo
stra boloynese sono Upichc e 
assai rappresentaiive della 
personal!td acccsa del giovane 
artirsa La radice nazionale 
basca e evidenle nella profon-
da Impronta realistica, e pari-
menti endente e il grande 
insegnomento di Goya La vio
lenza della espressione. il ta-
glio forte e sqnadrato. il duro 
conlrasto dei toni. le masse 
vo'.umetriche pesav.temente 
scandite sono tutti elementi dl 
qnesto realismo che rivela una 
singolare maturazione tecnica 
e stilisiica le le conraminn-
zioni de<la piii spericolata 
scuola di Parigi) laddorc pin 
scallrito si fa il gioco degll 
spazi. sempre ampio e artico-
lato 11 ritmo si fa seattante, 
ossessico (specie nello stupen-
do dixcono dove appaiono in 
una successlone insistita i pe-
santl catenacci che chiudono 
le eelle;. I temi sono sempre 

gli stessi: la fattca e Cabbru-
timento dei mtnatorl, oppressl 
dai nero dei cunicoli; la mi-
seria dei contadini, uilipe.si, 
oppress!, battuti dalla • guar-
dia civil »; fuctlazioni in ma.s-
sa. torture, le sai/ome uere 
depli .sbirri Ibarrola non pro-
testa, urla Drla per la Spa-
gnu chiusa in catene, per la 
sua schiavitu. E non e'e re-
torica in queste cose: v'e solo 
il volto indurito, sofferente 
della Spagna d'ogyi. che *i 
trova prostrata davanti alle 
bocche dei fucili della • guar-
dia - Una Spayna che ha pur 
la sua grandezza in Quelle file 

• di carcerati che sfilano in lun-
ghe teorie: e sono figure mas.-

> sicce, paurose, dalle prandi 
' mani e dayli enormi corpi Co

me una potenza contratta en-
, tro limiti che non la possono 

trattcnere. queste figure so
no quasi il preludio di una 
esplosione Le sue verita Ibar
rola le rovesda con veemenza 
sui sottili fogli di carta che 
riesce a procurarsi in carcere. 

• Su di essi e narrata con im-
mediatezza terrificante una 
storia dl sangue, d'odio e di 
speranza insieme. • 

Franco Solmi 

segnalaxioni 

ROMA 
<•** Settimana folta di esposi-
zioni di artisti americani di 
tendenze neo - figurative e 
realiste: Giovani artisti ame
ricani - Fulbriyht » alia Sala 
Barbo di Palazzo Venezia: i 
pittori Jules Kirschenbaum. 
Cornel is Ruhtenberg e Joyce 
Treiman alia gallerin Penelo
pe (via Frattina, 0f)>: lo scul
tore Morton Dimondstein, 
presentato da Duilio Morosi-
ni. alia ACA Gallery (Bnbui-
no. 144): il pittore Robert 
Carroll, prcsentnto da Enrico 
Crispolti. alia galleria Po-
gliani (via Gregoriana, 42). 

*** Armando Plebe presenta 
la mostra personale del gio
vane pittore lombardo Piero 
Leddi che espone alio Studio 
d'arte - 7 balestrari » (via dei 
Balestrari, 4 - Campo de* Fie
ri). 
*** Renzo Bussotti, presenta-
to da Franco Russoli, espone 

alia Galleria «Don Chisciot-
te» (via Angelo Brunetti, 
21 a). 

*** Un' esauriente antologia 
della produzione plastica del 
dadaista K u r t Schwitters 
(Hannover 1887 - Ambleside 
1948) e stata ordinata dalla 
galleria Marlborough (via 
Gregoriana. 5). Nel catalogo 
testi dj Ernst Schwitters e 
Hans Bollieer. La mostra re-
sta aperta fino a tutto maggio. 

*** La galleria Pogliani, al 
numero 42 di via Gregoriana, 
presenta il volume - Poeti to-
j'f'etici - Incisioni di Umberto 
Mastroinnni -. pubblicato dal-
l'Editalia e dalla Litograflca 
Romero. Sono esposti il vo
lume che contiene anche un 
testo di Giancarlo Vigorelli, 
le lastre di zineo e di piombo 
e le prove d'artista. Dell'edi-
zione sono messi in vendita 
100 ' esemplari. Viene anche 
esposto un suggestivo monu-
mentale bronzo dello sculto
re Mastroianni: Sarabanda. -

Alberto Ziveri 

Mercoled), 22 aprile, s'inaugura a Roma una mostra di pit-
ture recenti di Alberto Ziver i , presentato da Roberto Longhi. 
Nella foto: • Le pollarole - (particolare). 

Renzo Vespignani 
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MILANO 
Opere di malati mentali al Palazzo Reale 

CON LA PITTURA TORNANO AL MONDO 
Si e inaugurata nei giorni 

seorsi a Palazzo Reale, nel 
Salone delle Cariatidi. la 
Mostra internazionale della 
espressione » " pslcopatologica, 
- Arte e • follia », promossa 
daU'Amminlstrazione Provin-
ciale. II materiale esposto, di
segni, pitture e sculture, e 
stato fornito da un gruppo di 
Istituti psichiatrici d e l l a 
Francia, del Belgio, della 
Svizzera e dell'Italia. 

La mostra ha un intento 
scientiflco e didattico, ed e 
infatti corredata da opportu
ne inforunzioni didasealichc 
Gli esperti di malattie men-
tali riteneono one I'eserelzio 
figurativo ha per gli psienpati-
ci una vera e propria virtu 
terapeutica. quindi lo studio 
di questa nttivita riveste una 
particolare importanza di eo-
noscenza e di cura. La mo
stra non ha percio nessuna 
intenzione di stabilire vee-
chie equazioni romnntirhe o 
meno vecchie ipotesi surrea-
liste. vuole es^cre soltanto 
un primo esempio di docu-
mentazione su di un argo-
mento per molti lati ancora 
sconosciuto 

L'esposizione si artlcola in 
tre settori Nel primo sono 
raccolti i lavori in eui con 
piii evidenza appare lo squi-
librlo della demenza: jn qne
sto stadio, II malato non rie
sce piu a vedere la realta co
me un mondo certo e stabili-
to, ne si sente piu soggetto 
di fronte a questa realta: la 
realta gli appare animata. agi
tata da forze misteriose e 
maligne, forze che non sono 
altro che le sue stesso aneo-
sce inconsciamente proietta-
te sul mondo Le sue ansie e 
i suoi terrori assumono lo 
forme di figure autonome, 

mentre egli si sente perduto, 
quasi dissolto in tale paurosa 
realta ossessiva. 

Nel secondo settore .nvece 
sono riiccolti i lavori In cui 
e possibile osservare gli sfor-
zi che attraverso l'attivita fi-
gurativa, • il malato compie 
per riacquistare 1'equilibrio 

perduto: opere di un curloso 
geometrismo, di un particola
re significato simbolico o ma-
gico. < 

Nel terzo settore infine so
no raecolte quelle opere che, 
dai punto di vista medico, 
potrebbero entrare sia nel 
primo che nel secondo setto

re. ma che, per la loro qua
nta. gli ordinatori vogliono 
segnalare anche come risul-
tati raggiunti da malati in-
dubbiamente dotati dai pun
to di vista espresslvo. J 

I malati di mente, per mez
zo dell'attivita flgurativa, rle-
scono in qualche modo a da
re un online alia loro espe-
rion?a e, soprattutto. riesco-
no a comunicaila agli altrl, 
uscendo dai loro isolamento 
terribile: ritrovare gli altri 
e la via della salvezza. 

II visitatore esperto di arte 
moderna potra trovare nelle 
opere di questi malati piu di 
un'analogia con alcune ma-
nifestazioni artistiche contem-
poranee, e non e'e dubbio 
ehe talune ricerche estetiche 
del decadentismo hanno an
che sconfinato talvolta nel-
I'ambito p.itologico. Ma sa-
rebbe un crrore. sulla base 
di talune somiglianzo, formu-
lare giudizi frettolosi. 11 pro-
blema del primitivo nell'arte 
moderna ha un significato 
prnfond.unente diverso Nel 
»• primitivo -. come tendenzn 
dell'aite contemporanea. e'e 
una vigile coscienza polemi
ca. a volte protesta e rifiuto, 
una volonta di ntrovare 1 
sentimenti autentiei dell'uo-
mo sotto le lneiosta/.iotu e le 
deformazioni causate da una 
societii retriva, ostile nll'iio-
mo. E, d'aitra parte, talune 
forme accolte dalla piodu-
zione » Candida •• o infantile o 
irrazionalc, nell'artisfi mo-
derno, sono portate sempre 
ad una coscien/a di estrema 
lucidita. Cnmunque, anche 
nel senso di questo pioble-
ma. la mostra del Salone 
delle Cariatidi puo stimolare 
utili consider.lzioni. 

RETROSPETTIVA Dl LYONEL FEININGER 
Proseguendo nella sua encomiabile 

attivita, la Galleria del Levante, in Via 
Sant'Andrea 23, ha ordinato un'eccellen-
te esposizione di acquarelli e disegni di 
Lyonel Feininger, presentata da Gillo 
Dorfles. 

Pur essendo di nascita americano, tut
ta Teducazione artistica di Feininger si 
e svolta in Europa, dove egli sbarca a 
sedici anni, nel 1887, per dedicarsi inte-
ramente alia carriera dell'arte. Nel 1906, 
a Parigi, egli conosce Robert Delaunay, 
che avra su di lui un'influenza decisiva. 
II * cubismo orfico » di Delnunay, legato 
ai problemi strutturali e lirici della lu
ce, che intorno a quell'epoca affascina-
no anche Paul Klee. costituiseono il ter-
mine del suo awicinamento con Franz 
Marc e con tutto il gruppo del ««Cava-

liere Azzurro». Piu tardi, nel '26. in
sieme con Kandinsky. Klee e Jawlensky, 
fonda «I Quattro Blu - ed e nominato 
maestro al Bauhaus di Dessau. Nel *3G, 
come molti altri artisti tedeschi, abban-
dona la Germania nazista e ritorna de-
finitivamente negli Stati Uniti, a New 
York, dove e morto otto anni fa. 

L'arte di Feininger aceoglie sia la 
lezione strutturale tipica del gusto col-
tivato al Bauhaus che la suggestions 
della poetica del « cristallino •» elaborata 
da Klee. D'aitra parte, la prima matrico 
cubista gli ha lasciato un carattere di 
base, a cui restera fedele per tutta la 
vita. 

Con un segno sottile, gracile addirit-
tura. egli costruisce le sue trasparenti 
scenografie urbane. II gioco prismatico 

delle forme rimane il suo punto di for-
zu, che egli tuttavia rende leggero, 
stemperato spesso in dolci colon cre-
puscolari. Questo senso di delicata pre-
cisione, di definita linearita delle cose, 
e n o che da all'opera di Feininger la 
sua particolare flsionomia stilistica, la 
sua proprieta. 

Nella mostra alia Galleria del Levan
te I pozzi esposti sono piu di una cin-
quantina e. cronologicamente, vanno dai 
1915 al 1955. La mostra permette quindi 
di avere una visione, sia pure sinteti-
ca, dell'intero itinerario di questo arti-
sta. Di qui l'interesse storico-critico 
dell'esposizione, che restera aperta per 
tutto il mese di aprile. 

PARDIEISIMBOLI DELLA DISGREGAZIONE 
Alia Galleria Pagani, in Via Brera 10. 

espone Gianfranco Pardi. Dallultima 
mostra, tenuta 1'anno scorso insieme 
eon Forgioli e Cardile, la sua pittura 
appare in parte mutata: la materia e 
diventata meno densa e piu acida, men
tre la struttura ambientale ha laseiato 
il posto ad una struttura geometric! 
piu astratta e mentale, secondo una 
grammatica figurativa che ormai ha 
persuaso un gruppo di giovani pittori 
.id introdurre e definire nel quadro il 
dissidio tra gli impulsi libertari dell'uo-
ino e le strettoie. i'aridita. l'usura, I'au-
tomatismo coercitivo di cui Cuomo e 
vittima nella societa attuale. 

Come si vede si tratta di una tema-
tica precisa. di cui Pardi possiede una 
acuta consapevolezza. In ogni suo qua-
aro. Cuomo e protagonista: un uomo 
prigioniero. colpito nella sua integrita, 
mutitato. sezionato. Guardando I suoi 
quadri, questo fatto e d'imniediata evi
denza. In essi. infatti, la figura umana 
e presa e tagliata, scomposta, coitret-

ta in rigorosi scomparti, in caselle bu-
locratiche, in rigidi schemi tracciati 
nnpietosamente. Una specie di crudele 
ragioneria presiede a questa disinte-
grazione della persona umana. e si ca-
pisce che per Pardi Cimmagine cosl 
cungegnata non e che un simbolo con-
creto di un'operazione ostile a cui I'uni-
ta interiore- dell'uomo e sottoposta nel
la vita di ogni giorno. Anche le fasce. 
le cinghie. i vincoli che stringono que
ste - membra desiecta - hanno lo stes
so significato espressivo. 

Tale ricerca di Pardi riveste quindi 
un particolare interesse, anche perche 
e svolta con fermezza e coscienza dei 
problemi. Dal punto di vista dei risul-
tati, non solo delle intenzionl, i qua
dri piii recenti mi sembra che siano gia 
arrivati ad una valida enunciazione. 
Cosl Pardi e un altro esempio di come 
oggi abbia ancora un senso pari a re di 
«avanguardia». quando l'avanguardta 
non sia unicamente la riproposta di 
vecchi csercizi formali rispolverati. E" 

chiaro, infatti. che Cinclinazione pro-
grammatica tipica dell'avanguardia in 
Tardi, e in altri come lui, c'6: ma e'e 
radicata ad una concezione. ad un giu-
dizio. ad uno spirito critico, come, ap-
puuto. nelle prime avanguardie piu il
luminate. Ecco perch6 i quadri di Par
di hanno una loro energia, un loro 
seatto. Vi possono ancora essere degli 
elementi non assimilati, non risolti, co
me si dice, ma non e questo che im-
porta: importa invece, proprio come 
nell'avanguardia, la scelta che Pardi 
ha fatto, la direzione in cui si muove. 
La sua dunque e una - pittura di pro
blemi -, e come tale va giudicata. Nel-
Cambito di questa esperienza, egli, con 
le opere di questa ultima « personale», 
dimostra senz'altro di essere andato 
nvanti e di procedere su di un terreno 
che si e gia fatto piu consistente • 
sicuro. 

in. d. m. 

VENEZIA 

LE BAnAGLIE, Dl GIANQUINTO 
Un teschio glabro dalle occhiaic ellit-

tiche affondate d'ombra si annida entro 
un vortice d'ombra. arginato sui primo 
piano dallo splendore di una fascia rosa 
che e lo spessore del tavolo e ricaccia 
indietro quel buco d'ombra. Una sve-
glia dai quadrante bianco radiato di se-
gni neri e montata come se fosse Corec-
chio del teschio e sembra farvi risonare 
dentro il suo tic-tac. Delle rose bianche 
girate con una pennellata carnosa e 
lucenle commentano questi minacciosi 
oggetti di natura morta al margine di 
quel vortice d'ombra. 

Uno specchio quadrato e montato in , 
trahce 11 accanto con una precisa spar-
tizione cubista dello spazio e la pennel
lata, che per Gianquinto pittore veneto o 
il veicolo pnrr.ario di quella spartizione, 
ne realizza la collocazione nello spaz-o . 
cavandolo dall'ombra con dei toni di-
stesi di grigio e azzurro cenere e fissan-
dolo definitivamcnte nella luce con dei 
bianchi splendenti. ' 

- ' E* questa delle tele esposte alia gal
leria - II Traghetto - quella dove balza 
piu vivo il rapporto che Gianquinto 
intrattienc quotidianamente con una 
particolare tradizione pittorica. da Lo
renzo Lotto (a cui corre subito il pen-
siero per quell'accostamento di rose e 
teschio) a Cezanne e a Picasso, e dove 
e piii evidente il contributo di Gianquin
to agli sviluppi del cubismo (postcubi-
smo). cioe la capacita di far incontrare 
in un punto magico la parabola delle 

luci e delle ombre a cui soggiace la no
stra ottica quotidiana colla vicenda men-
tale delle luci e delle ombre con cui 
dtamo forma ai nostri giudizi. 

E" in quel punto magico che si annida 
il segreto di quel suo parlare delle in-
quietudini del mondo awenturandosi 
guardingo nelCombra. in modo di nou 
scivolare mai nella profondith atempo-
rale delle tencbre e di poter presto 
riguadagnare la luce del mondo e risco-
pnrne. ogni volta come per la prima 
volta. la hellezza E' quel punto magico 
d'incontro fra scoperta e affermazione 
di cm dicevo prima, e di fronte a que
sta volonta di immergere il lessico e le 
memone della figurazione cubista entro 
un tale splendore di ombre e di luci nou 
e forse troppo azzardato dire che Gian
quinto sta avviando una forma nuova di 
naturalismo che. proseguendo sul solco 
degli arricchimenti post-bellici di Picas
so potrebbe contribuire a porre la pit
tura al di la delle ^ecche del surrea
lismo. dell'autobiografia e del manie-
nsmo. 

Altri sono i quadri che possono rap-
presentare la selezione esposta col tito-
lo di -bat tae l i e - : una testa di un ca-
vallo (fantasma bianco bardato di aran-
cione) urta (ma quanto dolcemente') 
una gabbia e la capovolge. e dai di sot-
to sfugge verso Calto insieme a delle 
fnrfalle un fascio di luce, luce bianca 
che fuoriesce come un fantasma delica-
to dalla costrizione della gabbia nel 
grigio-nero della notte ma con tale po-

rentorieta che si carica subito di una 
capacita di riscatto da ogni costrizione 
quale solo puo compctere alia luce del 
pensiero. (Chi pu6 dimenticare i bian
chi delicati eppur cosl v inl i peren-
tori della magnolia nella pala di Dja-
mila Boupacha?). 

Questa metafora della gabbia, che per 
Cintervento del cavallo libera da se il 
fantasma delta ragione, e una delle piii 
belle create da Gianquinto, e alia mo
stra si puo vedere qualche altra ver-
sione di questo tema: una testa di ca
vallo bardato di rosso, dalle narici diva
ricate e ansanti. esce improvvisa dai 
buio pesto della notte e fruga con la 
lingua penzolante dentro a una gabbia 
di uccellini. c il bianco delle ali sbat-
tute c-ova una luminosity incandescente 
che npropone la metafora della gabbia-
lanterna C e un singolare, fecondo in-
nesto picassiano in questi ultimi quadri 
di Gianquinto e so che il pittore e. stato 
a Parigi a meditarsi la reccntc grande 
mostra di Picasso. Se i tempi della pit
tura e della cntica fossero meno di-
stratti e piu favorevoli alle sorti della 
problematica cubista nella sua accezione 
pnma c negli sviluppi di Picasso, la 
meditazione che Gianquinto da tempo 
conduce sulla pittura di Picasso e il 
suo progredire sulla via maestra di un 
nuovo cubismo. meriterebbero piii at-
tenta considerazione. 

Alessandro Ballarin 

DISEGNI VENETI DALL'ERMITAGE 

Oggi, alle 18, Remo Vespignani inaugura a Roma una moatra 
personale al • Fante di spsda • (via Margutta, 54). Nel cats* 
logo scrittl del pittore, di Antonio Del Guerclo a Dario 
Micacchi. Nella foto: « Dall'anatomia del dottor Dayman *. 

Una mostra di disegni di maestri della 
scuola veneta, allestita a cura dell'Isti-
tuto di storia delCarte della Fondazione 
Giorgio Cini. sara inaugurata all'isola 
di San Giorgio Maggiore. a Venezia. 
il 25 aprile. 

Dopo una serie di mostre che hanno 
proposto alio studio degli storici dell'ar
te i disegni di alcune tra le piii impor
tanti raecolte italiane e straniere — dai 
musei di Polonia all'- Albertina • di 
Vienna e all'AshmoIean Museum di 
Oxford, dalle raecolte private di Wall-
raf e Scholz a quella della Regina d'ln-

ghilterra e della stessa fondazione Gior
gio Cini — viene ora esposta una scelta 
di 127 disegni veneti appositamente tn-
viati a Venezia dai Mu«eo riell'Ermitage, 
di I^ningrado. secondo una scelta par-
ticolarmente organica e accurata I di
segni esposti comprendono opere di Gio
vanni Bellini. Vittore Carpaccio, Tizia-
no. del Tintoretto, di Paolo Veronese. 
Palma il Giovane. del Bassano, di Se-
bastiano e Marco Ricci. Rosalba Carrie
ra, del Piazzetta, del Canaletto, dl Giam-
battlsta Tiepolo, del Guardi e di altri 
che ad essi fanno degnamente corona. 

Si tratta di lavori di alta qualita e di 

particolare interesse, in quanto presto-
che sconosciuti agli stessi storici del
l'arte Quest. d:se$n: rivelano quale im
portanza abbia avuto Carte italiana. in 
particolar modo quella di Venezia. per 
I'onentamento del gusto in Russia, spe-
cialmente per II penodo che si inizia 
con il regno di Catenna II t,a mostra 
e corredata da un catalogo illustrato — 
il ventesimo edito da Neri Pozza nella 
collana -Cataloghi di mostre- dell'Isti-
tuto di storia delCarte delta Fondazione 
Giorgio Cini — curato dalla studiOSA 
russa Larissa Salmina, del Museo del-
CErmitage. 


