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Artisti italiani e di altri 32 paesi 
vi espongono le loro opere 

VENEZIA: 

Oggi si apre la Biennale 
Da uno dei nostri inviati VENEZIA, 19 

Domani, sabato, 20 giugno, si apre la XXXII edizione della 
Biennale e, per la prima volta, senza polemiche di qualche con-
to: salvo il solito intervento contro I'arte moderna del solito 
ministra democristiano (per il 1964) il ministro Andreotti). Che accade dun-
que? Ha jinalmente la Biennale quello statute democratico c/ie aspettiamo 
da venti anni? E' stata jorse sanata la grave situazione amministrativa che si 
accompagna alio statuto 
jascista? Oppure il caos 
economico e sempre 
quello ma una rinnovatri-
ce saggezza culturale ha 
guidato quanti hanno cu-
rato la prcscnte eillzionc? 
Nulla di tutto cid. Si dice. 
e corrisponde al vero, che 
la Biennale non sia piii 
oggi, come alia ripresa del 
1948, pressoche I'unica oc-
casione di informazione e 
di dialogo internazionale 
per la cultura artistica ita-
liana e che sia il movi-
mento reale della cultura 
sia il mercato d'arte han
no creato e creano sempre 
nuove occasioni per gli 
artisti e per il pubblico 
stesso. 

Ma cid spiega solo in pic-
cola parte il disintcresse 
per la Biennale che questo 
anno e'e in giro, anche tra 
gente responsabile cultu-
ralmentc c civilmcnte. 
L'ottundimento delle pas-
sioni culturali e la sonno-
lenza per gli interessi ci-
vili nascono da una pcri-
colosa e diffusa stanchez-
za. Stanchezza per situa-
zioni organizzativo-cultu
rali ereditate dal fascismo 
che non si ricsce a liqui-
dare; stanchezza per la 
lotta pantagruelica delle 
fazioni; stanchezza per i 
c salvatori della patria * o 
inamovibili o in perfetto 
sincronismo con le c rivo-
luzioni» del gusto mano-
vrate dal mercato; stan
chezza per la soggezione, 
che e pure credita fasci-
sta, della cultura al clien-
tclismo politico. 

Da tale stanchezza pos-
$ono prendere Vavvio pau-
rose ondatc rcazionarie. 
Noi pensiamo che la cri-
tica abbia U dovere cultu
rale e sociale di smasche-
rarc questa stanchezza c di 
districare i fill di un gran-
de e appassionante uibat-
tito che anima Vartc attua-
le nel groviglio di una ben 
astutamente organizzata 
confusione. Con i ncrvi a 
posto, ma con plena libcr-
td di passioni culturali il 
nostro giornalc intendc tn-
formare il pubblico sulla 
Biennale, sui veri e falsi 
problemi dell'arte moder
na, anche minuziosamentc, 
se cid potrd aiutare a sin
cere la stanchezza. Perche 
avvertiamo nclla stanchez
za ideologica e nel disin-
teresse morale i naturali 
alleati e propagandisti del
la « morte dell'arte > e di 
tutti i possibili enti statali 
per la « morte dell'arte >. 

E veniamo alia Biennale 
1964.11 nostro r soltanto un 
breve panorama informa-
tivo, quale si coglie ncllc 
ore della * vernicc *. 

I Paesi partccipanti^ ol-
tre Vltalia, sono 32: fra 
cssi 26 dispongono di un 
proprio padiglionc net 
Giardini della Biennale: 
Austria, Bclgio, Canada, 
Cecoslocacchia, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Gran 
Bretagna. Grccia, Israele, 
Jugoslavia, Norccgia, Pae
si Bassi, Polonia, RAU, 
Romania, Spagna. Svezia, 
Svizzera, Ungheria. URSS, 
Uruguay, USA, Venezue
la; gli altri set sono ospi-

_tati in alcunc sale del pa
diglionc ccntrale: Argen
tina. Brasile. Bulgaria. Fi-
lippine, Peril e Sud Afri
ca. Nel padiglionc eentrale 
e pure allcstita una spe-

' dale rasscgna denominata 
€ Arte d'oggi net musei » 
che vuole mcttere in luce 
la funzione c il significato 
delle raccolte pnbbliche, 
statali o municipal!, in re -

•• lazionc all'artc moderna 
nel suo farsi. 

Sono stati invitati i se-
,t gucnti musei: Hamburger 
£l'r Kunsthalle, National Gale-
rf- rie di Berlino, Musees Ro-
V , yaux des Beaux Arts di 
«£ Bruxelles, Wallraf-Ri-
§il- chart* Museum di Colonia, 
]li«' Kunstmuseum der Stadt 

di Krefclil, Tate Gallery di 
Londra, Bayerischen, Staa-
tsgemaldesammlungen di 
Monaco, Solomon R. Gug
genheim Museum di New 
York, Nasjonalgalleriet di 
Oslo. Musec National d'Art 
Moderna di Parigi, Museu 
dc Arte Moderna di Rio 
de Janeiro, Galleria Nazio-
nale d'Arte Moderna di 
Roma, Moderna Museet di 
Stoccolma, Museo Civico di 
Torino, Galleria Interna
zionale d'Arte Moderna di 
Venezia, Museum des 
20.Jahrhunderts di Vienna, 
Galcrija Suvremene Um-
jetnosti di Zagabria e 
Kunsthaus di Zurigo. 

La selczione italiana, 
operata dalla Sottocom-
missione per le arti figu
rative composta dal presi
d e n t Cesare Gnudi e da 
Maurizio Calvesi, Afro, 
Lucio Fontana, Luciano 
Minguzzi, Pietro Zampetti 
e Gian Alberto Dell'Ac-
qua, e ospitata come al 
solito nel padiglione cen-
trale. 

Due sale per 
Cagli e Guidi 
Con un'ampia mostra 

rctrospettiva, che viene 
dopo quella reccntlssima di 
Torino, si c voluto rende-
re omaggio alia memoria 
del pittore Felice Casora-
ti. Un'altra bella sala an-
tologica e dedicata a Pio 
Semeghini. Importanti sale 
sono dedicate a Corrado 
Cagli e Vtrgilio Gnidt. Con 
Vintento di documentare 
alcune riccrche attuali, 
quali u nco-dadaismo, la 
«nuova figurazione > e 
<V a r t e programmata > 
sono stati diramati circa 
ottanta inviti che fanno del 
padiglione italiano il piii 
sovrabbondante, (cid nono-
stante, sono evidenti gravi 
e faziose lacune). Segna-
liamo le sale personali di 
Alik Cavalicre, Enrico Baj, 
Leonardo Cremonini, Ro
berto Crippa, Gastone No-
velli, Giuseppe Santomaso^ 
Antonio Scordia. Alfio Ca-
stclli, Toti Scialoja e Vit-
torio Tavernan. 

Le sale di Giuseppe 
Guerrcschi c Sergio Vac-
chi ci sembrano fra le mi-
glior't in senso assoluto, 
tenendo anche conto dei 
padiglioni degli altri Paesi, 
e testimoniano una situa-
zione rcalisticamente aper-
ta della nuova ricerca fi-
gurativa italiana che. qui 
alia Biennale. non si e vo
luto documentare appieno 

ma che costituisce un fon-
damentale contributo alle 
esperienze tnternazionali. 
Piii difficile orientarsi nel-
Vnssai frammentario e di-
sperslvo punorajiia degli 
artisti invitati con gruppi 
di opere: ricordiamo Ennio 
Calabria. Giuseppe Degre-
gorio, Uiannetto Fieschi, 
Lucio Del Pczzo, Giacomo 
Soffiantino, Gian Franco 
Ferroni, Titina Maselli, 
Concetto Pozzati, Antonio 
Recalcati, Giancarlo San-
grcgorio, Mario Schifano 
Mino Trafeli e Tino Va-
glieri. La cosiddetta < arte 
programmatu >, nco-pesfai-
tica o neo-costruttivista 
che si voglia, e particolar-
mente rappresentata da 
Getulio, dal Gruppo T di 
Milano e dal Gruppo N di 
Padova. 

Con una < personate » di 
sculture all'aperto e pre-
sente Giovanni Paganln. 
Nella sezione della grafica 
e da menzionare Vincisore 
bolognese Carlo Leonl. 

Di eccezlonale interesse 
e pot la presentazione di 
una parte cospicua dei boz-
zetti e delle variantl ese-
guiti dallo scultore Giaco
mo Manzii per la realizza-
zione della porta bronzea 
di San Pietro. Si tratta di 
una trentina di <pezzi> 
(splendide ci sono sembra-
te le varianti sul temi del
la < Morte sulla terra > e 
della < Morte nello spa-
zio») ordinati dall'archi-
tetto Carlo Scarpa nell'Ala 
Napoleonica a San Marco. 
La mostra, pero, si aprira 
alia fine dc\ mese dopo la 
inaugurazione ufficiale. a 
Roma, della porta di San 
Pietro. Per quello che co-
nosciamo della porta e del
le opere esposte a Venezia, 
possiamo dire che lo scul
tore Manzii ha prodigiusa-
mente riacceso il discorso 
sulla funzione della scul-
tura nella societd moderna 
e piii in generate sulla fun
zione dell'arte. Questa sua 
fatica monumentate che si 
dispiega fra Roma e Ve
nezia ci sembra destinata 
a restare come un grande 
contributo poetico portato. 
con arqomenti modcrni, al 
dibattito attuale sull'arte 
contemporanea, dibattito 
che oltre la funzione del
l'arte coinvolge problemi 
di Unguaggio e di moder
na comunicazione. 

Il padiglione degli Stati 
Uniti pud essere conside-
rato il piii interessantc del
la partecipazione straniera 
in quanto offre Voccasione 
per discutere ampiamente 
sui nuovi indirizzi che 
I'arte amcricana ha segui-

v-

Corrado Cooll: Arlocchlno m Scoxia, 1957 
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Giacomo ManzQ: Porta di S. Pietro, pannello raffigurante la « Morte sulla terra > 

to negli ultimi died anni, 
con particolare considera-
zione per quella che e det-
ta « pop-art > e che anche 
in Italia e un po' di casa 
con i nomi degli ameri-
cani Lichtenstein, Saul, 
Rosenquist, Warhol, Dine, 
Oldenburg, Wesselman, In
diana, Legale e degli in-
glesi Smith. Blake, Hamil
ton e Kitaj. La partecipa
zione americana quest'anno 
e divisa fra il padiglione 
ai Gicrdini e i nuovi Iocali 
dell'ex consolato america-
no sul Canal Grande. 

La presentazione degli 
artisti e articolata in due 
mostre distinte. La prima 
di queste mostre, intitola-
ta * Four Germinal Pain
ters » (Quattro pittori ger-
mtnali) riunisce due cop-
pie di pittori che seguono 
linee di soiluppo diverse c 
la cui arte ha toccato la 
maturita intorno al '55. Di 
essl, Morris Louis (morto 
nel 1962) e Kenneth No-
land col loro stilismo geo-
mctrico costitu'tscono due 
pittori assai tipici di quel
la rcazione all'cspressioni-
smo astratto che viene 
delta, in America, < Nuova 
astrazionc >. Invece Robert 
Rauschenberg e Jasper 
Johns, con le loro ricerche 
di relazioni degli oggetti 
con le immagin'i, sono tra 
gli autori di punta del mo-
vimento comunemente co-
nosciuto con il nome di 
c pop-art >. 

La seconda mostra e de
dicata a * Quattro pitton 
giovani »; gli scultori John 
Chamberlain e Clacs Ol
denburg e t pittori Jim 
Dine e Frank Stella. Le 
nuove tendenze astrntte 

• sono rapprcsentate In que
sto gruppo particolarmen-
te da Frank Stella le cui 
opere. fra * Nuova astra-
zione > e « pop-art *, illu-
strano quel che queste due 
tendenze hunno in comu-
nc. Le sculture di Cham
berlain, fatte di mctalli 
trocati, sono assai indica
tive per I'uso della mate
ria. Dine e Oldenburp sono 
assai vicini alia « pop-art > 
anche se fanno scarso uso 
dei materiah normalmentc 
scelti dai * pop-artuti >. 

Dei padiglioni nordici 
particolare rilieoo ha 
quello della Norvegia con ' 
i fantastld arazzi di 
Hanrah Rlggen, La se-
leziont danese conslste 

nella presentazione di un 
solo artista, il singolare 
pittore e scultore Wiig 
Hansen Svend. 

* Sbrillnccicano > nel pu-
diglione svizzero i rilievi 
proteiformi di Zoltan Ke-
meny. La selezione au-
striaca punta su due soli 
nomi: il pittore settanten-
ne Harbert Boeckl, casti-
gato espressionista, e il 
giovane scultore Alfred 
Hrdlicka. 

Il padiglione olandese e 
dominato dalla personality 
di Karel Appcl prcscnte 
con dipintt dal 1956 ad oggi 
che illustrano bene la vio-
lenza fantastica tipica del
ta sua < action-painting >. 
Sempre nel solco della 
pittura d'azione « Cobra > 
e di Appcl si muovono gli 
altri due olandesi: il pit-
tore Lucebert e lo sculto
re Jaap Mooy. 

I paesi 
socialisti 

La selezione franccse c 
raggruppata attorno a una 
ampia mostra antologica di 
Roger Bissiere (alquanto 
ambiziosa di premio) che 
e proposto come una delle 
grandi roci della pittura 
francese contemporanea. 
Di vivo interesse e la re-
trospettiva dedicata cllo 
scultore di origine catalana 
Julio Gonzalez che com-
prende le sue opere piii 
rimarchcvoli dalle prime 
sculture in metallo del 1927 
allc monumcntali costru-
zioni in ferro. Completano 
la selezione francese le 
opere dei pittori Bernard 
Dufour e Rene Bro e dello 
scultore Jean Iposteguy. 

Alle ricerche neo-co-
struttiviste sono riferibili, 
nel padiglione tcdesco, le 
« plastiche >, i « boschi 
d'acqua e di luce >, gli c av-
venimenti plastici >. i di-
seani animati di Norbert 
Kricke. Il pittore Joseph 
Fassbander completa la se
lezione. 

La selezione inglesc si 
presenta con i pittori Ro
ger Hilton, Gwither Irwin 
e Joe Ttlson e con lo scul
tore Bernard Meadows. 

Sospesi fra anlica tradi-
zione nazionale ed espe
rienze neo-avanguardistl-
che occidental! risultano al 

solito i glapponcsi: questo 
anno i pittori Yoshige 
Saito, Toshinobu Onosato, 
Hisao Domoto e lo scultore 
Tomonori Toyofuku. 

A un primo sguardo fret-
toloso non ci sembra che 
ci siano novitd di rilievo 
da registrarc net padiglio
ni dei Paesi socialisti. La 
Bulgaria torna ad esporre 
dopo quindici anni di as-
senza con i pittori Venev, 
Usunov. Petkov, Russev e 
gli scultori Markov, Kru* 
mov, Minekov e Diakov. 
La selezione polacca punta 
sul noto e valido pittore 
espressionista Tadeusz Ku-
lisiewicz e sulla scultrice 
Zofia Wozna. La Jugosla
via presenta tre noti ar
tisti: Vincisore Riko De-
benjak, il pittore Stojan 
Celic e lo scultore Bran-
ko Ruzic: le sculture di 
Ruzic sono una curiosa 
estimonianza di una scul-

tura che, stancq di *tiliz-
zazioni e tecnicismi, tenta 
una strada di semplicita 
naturale. 

Abbastanza sin*omatlca 
di una ricerca in atto nei 
paesi socialisti e la sele
zione ungherese con I'an-
ziano pittore Jcno Bare-
say e i giovani Gyorgy 
Segesdi scultore e Kalman 
Csohany grafico. La Ce-
coslovacchia presenta una 
vivace selezione: i pittori 
Jan Zrzavy. Frantisek Mu-
zika. Jan Kotik, Frantisek 
Gross, Jan Smetana, Josef 
Broz c gli scultori Karel 
Hadlik, Vladimir Kom-
panek, Adolf Hoffmei-
stcr c V incisore Jan 
Lebis: un tnsieme di auto
ri e di opere che documen-
tano una singolare agginn-
ta cccoslovacca al cubismo 
e al surrealismo. 

In queste ore e anche 
esplosa la girandola di mo
stre. proiezion'i cincmato-
grafiche e ricevimenti nel 
singoli padiglioni che ac
compagna tradizionalmen-
tc la < vernice > della Bien
nale. Particolarmente fa-
stoso e mondano e stato il 
pop-ricevimento nel padi
glione degli Stati Uniti sul 
Canal Grande. Sono comin-
date le proiezion'i dei film 
sull'arte al cinema Olim-
pia. Infinc, a Palazzo Gras-
si, si e inaugurata una mo
stra di oopere rccentissi^ne 
di Jean Dubuffet. 

da. mi. 

IN GIRO PER I PADIGLIONI 
DELLA XXXII BIENNALE 

PRIMI APPUNTI 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA. 19 
• Ecco j primi appunti sulla XXXII Bien

nale, le prime rapide Impressionl. il pn-
mo sommario fiiudizio. 

II primo giro per la Biennale b sem
pre un giro veloce, che perd finisce per 
1'occupare mattina e pomenggio: (32 sale 
nel padiglione eentrale, piii le sale dei 
'27 padiglioni delle nazioni straniere. Si 
pensi che, solo nel padiglione eentrale, 
le opere su cui posare gli occhi superano 
il migliaio! Come si vede. il compito del 
cronista diventa una fatica di Ercole. 

Questa prima informazione non pub 
quindi essere altro. appunto, che un giu-
dizio d'insieme assai contratto. Ritorne-
remo sui vari argomenti specifici e sui 
singoli artisti nel corso delle prossime 
settimane. Ora, nientre scrivo. cerco di 
precisare le impressionl di fondo che 
questo pnnio incontro conja XXXII Bien
nale ha provocato in me. 

Ho visto molta pittura generica. neu-
tralo, anonima* una pittura che si colioca 
al limite estremo e ormai consunto del 
tachi-imo, dpli'informalismo. dell'astratto. 
impressionismo. Sembra che a questa 
Biennale sia approdata la stanca. esausta 
rbacca di molta «avanguardia - ormai 
priva d'impulsi, che ripete accademica-
mente una serie di fornnile scontate. 

Per contro. la reazione al sensibilismo 
o al disordine dei moti psico-flsiologici 
appare rappresentata dal padovano Grup
po N. dal milanese Gruppo T e dagli 
altri artisti dell'arte •"programmata- che 
si por.gono in una sfera para-artistica. 
in cui confluiscono sia lo strutturalismo 
costruttivista che le esperienze dell'i'min-
stnal design. Si tratta di una ricerca tec-
nlcistica. non espresslva. che tende anzl 
airimpersonalismo, riprendendo temi e 
argomenti che gia furono cari a Malevic 
e Tatlin e quindi al Bauhaus. Ma da quel-
i'epoca, quanti decenni sono passati? Al-
meno quattro ed anche cinque. Il mito 
della tecnica, di natura positivistica, ha 
mostrato tutta la sua incapacity a risol-
vere da solo i problemi dell'uomo. 

Vi sono alia Biennale degli artisti che. 
direttamente o indirettamente, si muo
vono in tale direzione o che, in qualche 
modo, si preoccupano di rivelare i motivi 
sempre piii folti dell'umano e del disu-
mano con immagini sorte dalla stretta esi-
genza dell'espressione? 

Gli artisti italiani 
Guerreschi fe certamente uno di questi 

artisti: egll macina nel suo Unguaggio 
complesso. analitico. oggettivo. e fanta-
stico msieme. ogni espenenza. dal cubl-
smo 2lla « pop art». senza per6 mai sot-
trars; al suo centro di gravitazione che 
k 1'uomo. Egli e veramente un artista 
contemporaneo, Jo fe nella sostanza. che 
da energia, liberta e invenziono anche 
ai suoi modi figurativi. La sua pittura 
non e gratuita, non si rassegna alia tro-
vata formale, vuole invece toccare U fon
do dell esistenza dei suoi personaggi. Qua-
dri come la Citio Invasa, Atto di violen-
za, Gente nello studio sono di una luci-
dita implacabile e di una sicura forza 
di persuasione. 

Per talune qualita di definizione del-
rimmagine, benche con una accentua-
zione di origine surrealista, Leonardo Cre
monini si pub accostare a Guerreschi. 
La sua pittura h netta, tagliente, alluci-
nata: da ogni suo quadro viene fuori la 
sottile inquietudine di una vita assurda, 
estraniata, vissuta dall'uomo prigioniero 
degli inganni che ha creato con le sue 
mani. 

£ problemi analoghi. con Unguaggio 
di volta in volta diverso, atfrontano pit
tori come Ferroni, Calabria. Vaglieri, Re
calcati, Giannetto Fieschi, che espone una 
grande Crocefissione, accompagnata da 

questo titolo: « Dall'alto del patibolo An
tonio Lorenzo Lavoisier dimostra e pro
claim! rmdistruttibilita della materia*. 
Problemi analoghi affront-a uno scultore 
come Ahk Cavaliere: le sue selve spinose, 
lrte, abltate da piccoli uomini, sperduti 
nell'intrico dei rami, acquistano 11 valore 
di sogni ossessivi. di fantasie irritanti e 
simboliche. Analoghi problemi affronta 
Vacchi con sontuosa eloquenza: la sua 
sala. dove abbondano gli orl. gli argenti 
e I nen di velluto e di raso. e una specie 
d'orazione funebre d'intonazione sacri-
lega pronunciata nella Roma eccleslastl-
ea 1964. 

Mi e ehiaro che su quest! artisti il di
scorso critico dovrebbe farsi circostanzia-
to tanto sono diverse le loro radici e le 
loro ricerche, e si dovrebbero fare Inclu-
dendo nell'analisi altri nomi, magari an
che piCi lontani, e diversi. da Rossello 
a Pozzati, Bellandi, Soffiantino. Trafeli. 
Tra gli artisti, che appartengono invece 
alia seconda generazione del '900. emerge 
lo scultore Giovanni Paganin. uno sculto
re di rara potenza, senza dubbio tra le 
presenze piii vive di questa Biennale. 
Anche Tavernarl si e presentato con uno 
solo di efficace sobricta. raccolta e se-
vera. Ma queste non sono che fuggevoli 
indic.izionl per dire che la materia su 
cui svolgere un esame seno e fruttuoso 
alia Biennale o'e, seppure in misura non 
certo eccessiva. Cosl bisognerebbe parlare 
di Cagli. della concentrata misura della 
sua sala e ancora di altri, di cui per altro 
si da notizia in questa stessa paglna. 

Gli artisti stranieri 
Ma. nella direzione a cui ho accennato, 

l'esame dove estendersi ai padiglioni stra
nieri. In genere questi padiglioni si pre-
sentano bene, in alcuni casi ottimamente, 
come la Francia con la grande retrospet-
tiva dallo scultore Gonzalez. Anche le de-
mociazie popolari. quest'anno, hanno or
dinate delle mostre di indubbio Interesse. 
Ma su ci6 ritorneremo. Qui dobblamo 
per6 parlare del padiglione americano 
cosl atteso da tuttl per la presentazione 
dei maggiori esponenti della «pop art» 
e delle ultimo tendenze statunitensi. 

Quest'anno il padiglione americano del 
giardini non e stato sufficiente ad acco-
gliere tutte le opere, cosl 6 stata allestlt* 
una mostra supplementare in quella che 
e I'ex-sede (cosl ct hanno detto) del con
solato degli Stati Uniti sul Canal Grande. 
La mostra e posta sotto il patrocinlo uffi
ciale deLla United States Information 
Agency. Lasclando da parte Morris Louis, 
Kenneth Noland e Stella, artisti che han
no ripreso i modi deH'astrattlsmo geome-
trico. l'attenzione si ferma soprattutto su 
Robert Rauschenberg, un pittore che pud 
senz'altro rappresentare la condizione 
pragmatistica della civilta americana, con 
tutto 11 suo insieme di incongruenzc, dl 
precarieta, di veloci logoramenti, di ari-
dlta e tragedia. 

Bisogna dire per6 che un divertito inte_ 
tesse lo hanno raccolto soprattutto Cham
berlain e Oldenburg, in particolare il 
secendo, che espone, alia maniera dadi, 
fornelli. tubl. vetrine con pasticceria, 
macchine da scrivere e telcfoni in pelle 
o plastica. Da quando Duchany espose 
a New York, tanti anni fa, il suo famoso 
ormatoio, molta acqua e passata sotto 1 
ponti, e Oldenburg non ha davvero im-
pressionato. Tutto ci6, oggi. ci sembra un 
po' una rivolta col permesso del superiorL 

Assai piii avanzato. nel padiglione ita
liano, il nostro Bai col suoi general! grot-
teschi in marcia verso ««nuove glorie» 
copert! di medaglie e di bardature corn* 
vecchie poltronc. In Bai e'e il gusto del 
sarcasmo c della satira, in Oldenburg 
e'e solo una sorta di infantile Ieticismo 
magico. 

Mario De Micheli 

[ mostre Roma 

QUATTRUCCI: 
UN PITTORE 

DELLA CITTA 
Nel suo insieme anche la 

pittura italiana contempora
nea e stata ed e un grande 
fenomeno della vita sociale c 
culturale della citta moder
na. Va per6 sottolineato un 
fatto nuovo: per molti artisti 
delle nuove generazioni la 
citta da misterioso grembo 
storico e diventata csplicito 
tema della pittura, occasione 
reale per 1'azionc poetica nel 
contcsto di contraddizioni li-
piche. rempre piu brutalmen-
te cvidentL 

In questa impegnata mostra 
di Carlo Quattrucci alia 
-Nuova Pcsa » (via del Van-
taggio, 46) e'e infatti un nu-
trito gruppo di quadri sul 
tema della citta — la tragica 
Roma nuovissima di questi 
anni di cspansione capitah-
stica — che e di gran lunga 
piu interessante di altri qua
dri, pur inventati con schietto 
sentimento, raffiguranti scene 
di linciaggi notturnl o di mas-
sacri borghesi nell'interno di 
una stanza. E di questi quadri 
sulla citta i piu avanzati sono 
quelli che si distaccano dal 
paesai^gio e dalla veduta per 
tentare con gli elementi della 
realta il simbolo plasticc: si 
vedano Terrozzino in vctro e 
cemento, L'uomo e U cemen-
to. La grande piscina, L'otti-
co. II balcone e il grattacielo 

II - c l ima- del quadro e 
sempre quello di una ossessi-
va estate caratterizzata come 
-no t tu rno- dispiegando una 
gamma plumbea dl valori 

Carlo Quattrucci: Ponte Marconi, 1964 

freddi del colore, c descritta 
con l'architettonico intrico dei 
material! modcrni: acciaio, 
vetro. c cemento; e in questo 
paesaggio aspro. senza piu 
natura. un uomo si espone e 
azzarda pensieri. o appena 
spunta « alia Sutherland * una 
acuminata pianta grassa. Op-
prcssionc, ferocia delle cose e 
dello spazio; mnlinconia ribel-
le dell uomo. Per la sua pas-

sione fredda (anti-rettorica) 
la pittura urbana di Quattruc
ci si inscriscc in un filone 
culturale gia ricco: bastera ri-
cordare la citta come llianno 
vista Guttuso, Vespignani, la 
Maselli, Ferroni, Francese, 
Guerreschi, Vaglieri, Attardi, 
Guccione e Calabria. 

da. mi. 
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