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avaremimere 
della scultura 
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contemporanea Julio Gonzales: La grande 
Montserrat, 1936-37 

tes ; 

Jean Ipousteguy: La Terra, 
1962 ' . * 

VENEZIA, giugno. • 
I premi principali per la 

scultura alia XXXII Bien
nale sono andati alio sviz
zero Kemeny e agli italia
ni Pomodoro e Cascella. 
Ancora una volt'a si e fi-
ntto per premiare il vir-
tuosismo, il gusto e la mo-
da, piuttosto che le perso-
nahtd veramente dotate di 
•forza creativa, di fantasia 
plastica cspressiva. Non 
c'e dubbio che lo svizzero 
Zoltan Kemeny, d'origine 
ungherese, che ha vinto il 
premio internazionale, sia 
uno scultore abile, tecnica-
mente attrezzato, che sa 
impiegare legno, alluminio, t 
jerio, ottone, rame, ed al-
tre rnaterie, con sicura co-
noscenza, in una serie di 
eleganti o piacevoli rilievi 
astratti, ma e altrettanto 
vero che uno scultore come 
tl jrancese Jean Ipouste
guy e uno scultore di gran 
lunga piu potente, piu ric-
co di motivi, piu carico di 
ragioni. 

Nell'opera di Ipousteguy 
c'e" il senso tragico e uma-
no della storia, il senso 
della grandezza e del mi-
stero naturale. E' uno scul
tore che affronta i te'mi con 
ussoluta libertd, fuori del- ' 
le ripetiziont formali, "fi-
gurativo" in un bronzo co
me « La terra », simbplico 
nudo ifemminile di rara 
compattezza, e -"astratto", 
di un terrificante astratti-
smo espressionista, nella 
< Porlaorei ». 

Ipousteguy e uno scul
tore nuovo e libero l a cui 
presenza meritava di esse-
re sottolineata energica-
mente, non solo con un 
premio minore. Ma lascia-
mo da parte la polemica 
dei premt e guardiamo ' 
quegli scultori che offrono 
motivi di particolare inte-
resse. Intanto bisogna su-
bito indicare sempre nel 
padiglione jrancese, la « re-
trospettiva* di Julio Gon
zales, lo scultore spagnolo 
morto in Francia nel '42, 
all'eta di sessantaset-anni,' 
uno dei maestri .della scul--
tura moderna, dt cut « La 
grande Montser ra t» , una 
figura di contadina col • 
bambino al collo, campeg-
gia nella sola, stretta nel-
I'essenziale rigore della sua 
struttura ferrea. Gonzales 
e stato un vero ricercatore 
di forme, perche la sua 
ricerca e stata sempre di 
ordine poetico: una ricerca 
spinta all'estremo, ma sem
pre sorretta dall'esigenza di 
un'immagine plastica signi-
ficante. 

Nel padiglione tnglese in-
contriamo invece Bernard 
Meadows, un artista sut 
cinquant'anni. Aveva gid 
esposto alia Bienna{e del 

Uno splendido omaggio alio scultore, cubisla Julio Gonzales nel padiglione francese - Le sale personali di Ber

nard Meadows (Gran Bretagna), Jean Ipousteguy (Francia), Alfred Hrdlicka (Austria), Branco Ruzic (Jugoslavia) 

e degli italiani Giovanni Paganin, Vitlorio Tavernari e Alik Cavaliere -1 premi maggiori sono andati alio svizzero 

Zoltan Kemeny e agli italiani Arnaldo Pomodoro e Andrea Cascella 

1952. Allora modellava sol-
tanto figure di animalt. 
Oggi, dal '60, affronta an-

, che la figura umuna. Mea-
doius e uno scultore aspro,' 
duro. Le sue immagtnt so
no chmse, aggressive, tor-
ve, ma al tempo stesso c'e 
in esse un vigore deciso, 
una ostmazione i a restste-
re ai colpi del destino. II 
senso esistenziale di Mea
dows si corregge cosi con 
un carattere urtante, af-

• fermativo, che le sue scul-
ture rivelano non appena 
s'impara a leggerle, a pe-
netrarle. 

II legno di 
Ruzic 

Vorrei dire che questo 
senso tragico, drammatico, 
e al tempo stesso non ras-
segnato, e un poco uno dei 
motivi di fondo degli sctrt-
tori (e non solo degli scul
tori) piii vivi di questa 
Biennale. Nell'ambito di 
una analoga ispirazione si 
colloca anche lo scultore 
austriaco Alfred Hrdlicka. 
Si tralta di uno scultore di 
trentasei anni, in cut I'tn-
clinazione michelangiole-
sca si deforma espressio-
msticamente, risentendo 
inoltre di quel gusto sim-
bolico klimtiano che, sem-
bra, continuu ad agire per 
violte vie nell'ambiente 
Viennese. Ma Hrdlicka pos-
siede una vitalitd autenti-
ca e le sue figure giacenti, 
uccise, scuoiate, i suoi im-
piccati, non sono soltanto 

L creature mitiche, ma an-
• che personaggi che ct am-

moniscono su tin tempo di 
: stragi, ih massacri. 

Assai dwerso Branco Ru-
'zic, jugoslavo, r quaranta-
cinquenne, che scolpisce il 
legno con primitwa evi-
denza, soliditd e semplici-
ta. Ruzic ama la forma con-
centrica, definita, che 
esprima il suo mondo poe-

. tico in municra diretta, 
senza sofisnii formali. Fa 
anche piacere vedere una 
vxateria tradizionale e an-

• •tica come il legno trattata 
con tanla perizia e cosi 
genuinamentc. 

Oggi, benche- siano in 
forte dtmtnttzione, vt sono 

, ancora molti scultori,' sia 
in Italia che fuori, che con-
tinuano a saldare fern, 
aste di metalli dwersi, 
frammenti c scone di va-
rio genere. .4nche alia 
XXXII Biennale non man-
cano scultori del genere, 
dal tcdesco Norbert Kric-
ke all'italiano Ettore Colla. 
Vt sono jjure gli artisti 
che, dall'idea della "scul-

. tura mobile", come pura 
immaginc plasttca vibran-

AHk Cavaliere: Terras frugiferentis concelebras, 1963 Giovanni Paganin: Adamo (particolare) 

te nello spazio, hanno so-
stituito un gioco di de
menti mobih dt un chiaro 
simboltsmo erotico, come 
pud accadere di vedere nel 
padiglione belga nelle ope-
re di Bury e Gentils. 

Ma non e dt cto che ci 
interessa parlare qui, come 
del resto non vogliamo 
parlare • della cosidetta 
"scultura pop", alia quale 
varrd la pena dt dedicarc 
qualche riflessione a par
te. Vogliamo invece mel-
tere Vaccento su quelle 
presenze che, alia Bienna
le, rivelano qualitd dt poe-
sia e di espresswne. 

Artisti 
e giurie 

E, da questo punto di 
vista, indubbiamente, pren-
de rilievo Vopera di Gio
vanni Paganin, che appare 
tra gli scultori del padi
glione italiano, benche sa-
enficato in un punto di 
passaggio all'tngresso del-
Vedifiao centrale, come 
VaYtista piu significativo c 
mainro. Anche Paganin e 
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Hrdlicka: Ladren* di da«tr«, 1H243 

impegnato in una rappre-
sentazione drammatica del-
Vuomo: nel tema della 
* Cacciata dal paradiso», 
nell'immagine della cop-
pia terrorizzata, egli. raf-
figura Vuomo d'ogyi mi-
nacciato e colpito nella sua 
integritd dalle forze nega
tive che agiscono nel mon
do contemporanea. Le sue 
figure scabrc, dirupate, mo-
dellate con veemenza, ma 
al tempo stesso ferme, po-
tenti, costituisconu un e-
sempio superbo di scultu
ra. Con queste statue Pa
ganin si pone tra gli scul
tori piu vivi e importanti, 
dimostrando come sia pos
s i b l e rtuntre una forte ca-
rica espresswa a un senso 
attuale dei problemi pla-
sticu Paganin, che e stato 
un artista di " Corrente ", 
ha sviluppato cosi la sua 
personalitd con coerenza e 
vigore. ' ; 

Questi problemi dt e-. 
spressione non sono i pro
blemi dt Arnaldo Pomodo
ro e neppure di Andrea 
Cascella, i due premt ita
liani per la scultura: Po
modoro, sia pure con mo
di diversi, e sul piano dt 
Kemeny; Cascella invece 
tende ad • una scultura di 
forme pnmarie, che egli 
realizza con tncastri mar-
morei ottimamente lavora-
ti e formti dt una loro ben 
strutlurata energia. In un 
ambito analogo si muove 
Dino Basaldella. •< • 

Per trovare un altro scul
tore che si mette davanti 

. alia sua materia con inlen-
ziom . espresstve, bisogna 
arnvare a Vtllorto Taver
nari: t suoi legm, sensibih 
nella soluzione suggesliva 
dei modi, compostt quasi a 
colloquio, ct danno la mi-

' Jura di un artista che or-
mai da anni persegue un 
sentimento plaslizo ed u-
mano sottile, inquieto e af-

': fettuoso ad un tempo. 
Abbiamo trovalo - meno 

persuasive le sculture dt 
Trafeh, che e, invece, per 
quanto gid conosciamo di 
lut, un artista tra t miglio-
ri delle giovam generazxo-

'• ni. Ct pare ctoe che a fu-
' ria dt uoler r tdurre le e-

mozioni e le idee plastiche 
. ad una eccessrva essenzia-
' litd, egli stia andando in-

contro ad una mutilazionc 
del proprio talento. Pud 

darsi che questa sia una 
impressione sbagliata, ma 
ci pare comunque giusto 
esprimerla, qui, felici se po-
trcmo modificarla. 

Fantasioso, brulicante, 
ironico, e invece Alik Ca
valiere. Forse anche lui ha 
perduto un po* di morden-
te, ma ha acquistato in vi-
vacitd, in estro, in qualitd 
narrativa. Anche Cavaliere 
e giovane. La sua espenen-
za perb e aperta su tutta 
una serie di possibilttd ve-
re, di cui egli dimostra di 
avere coscienza insieme cot 
mezzi per realizzarle. • 

Non abbiamo nominate 
tutti. Ricordiamo ancora 
qui Benevelli, Sangrego-
rio, Castelli. Ma il fatlo 
piu notevole della Bienna
le per quanto riguarda la 
scultura avrebbe dovuto 
essere Manzu: i suoi di-

segni e i suoi studi per la 
* Porta della mor te» di 
San Pietro. Avrebbero do
vuto essere esposti all'Ala 
Napoleonica, in Piazza San 
Marco. Invece per la "ver-
nice" non erano ancora ar-
rivati. Quando arrweranno 
torneremo a Venezia per 
vederli e ad essi dediche-
remo un particolare di-
scorso, data I'importanza 
dell'opera. 
' Comunque, anche da 
questi brevi cenni, si pub 
vedere come, nel campo 
della scultuia, in questa 
Biennale non manchinu gli 
artisti di valorc. Soltanto 
le giurte continnano a non 
accorgersene. D'altra par
te cib, per molti aspetti, e 
nella tradizione ufficiale 
della Biennale. , 

Mario De Micheli 

arti figurative 
Va in rovina il patrimonio 

artistico italiano 

Situazione insostenibile 
per le Sovrintendenze 

I furiiionari delle sovrinten
denze alle antichitfi, ai monu-
menti ed alle gallerie hanno 
tenuto nei glorni scorsl a Ro
ma, nelPOratorio del Gonfa-
lone. una aflollata as^emblea 
per richiamare, ancora una 
volta, l'attenzione del Go-
verno c dell'opinione pub-
blica sulla grave situazione 
della tutela del patrimonio 
archeologico, artistico e pae-
sistico d'ltalia. 
• II prof. Rotondi, direttore 
dell'Istituto centrale del re-
stauro di Roma, ha afTermato 
che la situazione delle sovrin
tendenze italiane, dichiarata 
nella riunione dello seorso ot-
tobre. «drammatica -, e di-
ventata -insostenibile-. Eqli 
ha sottolineato quindi. lo 
scopo del lavori svoltisi, con-
sistente neU'esaminarc i mo
tivi di tale insostenibilita. e 
la necessita di nominare una 
commission? parlamentare per 
lo studio dei problemi riguar-
danti le antichita e belle 
arti. 

Conslderato. poi, che qualo-
ra una commissione parla
mentare fosse nommata su-
bito. essa interro'mperebbe i 
lavori. durante il prossimo 
periodo di ferie per rtpren-
derli soltanto in settembre. 
e considerato. che nel caso in 
cui la commissione nominata 
cominctasse i lavori in set-
tembre. flno all'approvazione 
del DDL dovrebbero trascor-
rere da un minimo di due a 
un massimo di tre anni, il 
prof. Rotondi ha rilevato la 
urgenza di «adottare prov-
vedimenti di emergenza -. 
Cib alio scopo di consentire 
ai sovrintendenti alle anti
chita, ai monumenti e alle 
gallerie, di poter interveni-
re, all'occorrenza, per salva-
guardare il patrimonio arti
stico italiano. 

D direttore generale alle 
antichita e belle arti, prof. 
Molajoli. aveva precedente-
mente sottolineato la neces
sita per gli stessi sovrinten
denti di polarizzare la atten-
zione sui - lavori di maggio-
re urgenza», tralasciando gli 
altri. e di contenere pertan-
to 1> opera amministrativa 
nei limiti di leqge-, rmun-
ciando ad un'ampiezza di in-
terventi, con sacriflcio di per
sonali ambizioni. 

A questo proposito, e stato 
rilevato che i sovrintendenti. 
pur di ottenere una •* legae 
prowisoria- che consents loro 
di continuare ad esplicare la 
loro attivita fino all'approva
zione della lesge deftnitiva. r\-
nunciano ad inoltrare. richie-
ste relative ad aumenti'd: Sti- • 
pendio e a scatti di carriera. 

Neiraffrontare i problemi 
che li riguardano, e stata ri-
levata inoltre, da parte dei 
partecipanti all'assemblea, la 
necessita di fare aderire la 
eventuale - legge Drovvisoria » 
(sempre in attesa di quella 
deflnitiva) alia prassi ammini
strativa alia quale, per un se-
colo. si sono attenute le so
vrintendenze. Tale prassi e, 
stata sostituita,.come e noto, 
dalla - legge Lucifredi* che 
data dal 1956. 

« Nelle condizioni atruali — 
ha dichiarato Rotondi — non 
possiamo che auspicare un 
ritorno al vecchio tipo di am-
ministrazione. secondo il quale 
I'assegnazione dei fondi veni-
va fatta dlrettamente alle so
vrintendenze senza preventi-
vi di spese (che per i tecni-
ci si rivelano assurdi) ma 
con una indicazione dei pro-
arammi d: lavoro. Indicaz.one 
di mass'.ma alia quale seguiva 
un rendiconto al dettaglio che, 
infine. veniva sottoposto alia 
approvazione da parte degli 
organi di controllo ». 

Nel corso dei lavori e stato 
altreal ricordato che in se-
guito airassembiea dello scor-

so ottobre. l'Associazione na
zionale tra i funzionan delle 
sovrintendenze alle antichita 
e belle arti. a causa della de-
nunc.ata situazione - dramma
tica - del patrimonio artistico, 
archeologico e Daesistico del
la nazione, Dreso atto dell'or-
dine del giorno 18 settembre 
1963 della Commissione ita-
liana dell"UNESCO. aveva af-
fermato le seguenti necessita: 
autonomta amministrativa 
delle antichita e belle arti; 
elezione di esperti a compo-
nenti doll \ commissione parla-
montare prevista per lo stu
dio dei problemi delle anti
chita e belle arti; istituzione 
di organic! per le singole so
vrintendenze: rieonferma del 
principio che. nella regola-
mentazione dei rapporti tra 
sovrintendenze e regioni. l*o-
pera delle prime debba rima-
nere neH'ambito della ammi-
nistrazione statale per una 
unicita di tndinzzo scientl-
fico altrlmenti irrealizzab.le; 
attnazione di una ristruttura-
zione della amministrazione 
delle antichita e belle arti e 
precisazione delle prerogati
ve dei sinijoli sovrintendenti. 

Anche in quella occasione 
i partecipanti airassembiea 
Lntesero richiamare l'atten-

I zione del governo e dell'opi
nione pubblica. riaffermando 
la gravita della situazione 
del patrimonio artistico, ar
cheologico e paesistico ita
liano. 

Ill Congresso 
nazionale 

della Federazione 
degli artisti 

Domam, con imzio alle 
ore 9, si aprono a Roma, al 
Teatro dei Satiri (via Grotta 
Pinta. 19) i lavori del III Con
gresso nazionale della Fede
razione desli artisti (aderente 
alia CGIL). I lavon prose-
guiranno. con la parteeipa-
zione dei delegati di o^ni par
te d'ltalia. anche lunedl 29. 

Omaggio a 
Carlo Corsi 

A Bilogna riscuote vivo succetso una bella mostra anto-
logica di Carlo Corsi: oltre 250 dipinti dal 1898 al 1964 che 
mettono bene in luce la personality dell 'art ista dalle pr ime 
opere dipinte nel gusto di K l imt e della « Secessione » alia 
successiva originate esperfenza d'una pittura della vita quo-
tidiana nella direzione poetica tracciata da Bonnard e Vul l -
lard. NELLA FOTO: Lettura, 1919. 

QUALCOSA DI 
Mostra del Gruppo «Tendenzenn a Bolzano 

IVO NELL'ARTE TEDESCA 
Tendenzen e una battaglie-

ra rivista di avanguardia rea-
lista che viene stampata a 
Monaco con grande sobrieta e 
molta classe editoriale. Ne e 
direttore ed editore il critico 
Richard Hiepe il quale e riu-
scito e fare della rivista U 
cardine di una situazione nuo-
va nella giovane arte tedesca 
E che qualcosa si muove nel-
I'arte tedesca in direzione an
ti-mercantile e anti-borghese 
ce lo ha confermato. nei gior-
ni scorsi. a Bolzano, una mo
stra degli artisti che fanno 
capo alia rivista Tendenzen 

La mostra, promossa dal 
circolo culturale - Rinascita -, 
era presentata da Richard 
Hiepe e comprendeva oltre 
cento opere di quindici arti- . 
sti: i pittori Hanno Edelmann, 
Helmuth Goettl. Arwed D. 
Gorella. Erhard Michel. Frie-
der Pfister, Michael Matthias 
Prechtl, Marlene ReideL Die
ter Ritzert. Ludwig ScharL. 
Carlo Schellemann. Klaus , 
Schroter. Manfred Vosz, Gui-
do Zingherl c lo scultore ' 
Karl Reidel Gli artisti, quasi 
tutti sui trent anni formano 
una vera e propria tendenza -
figurative ma le loro riccrche. 
plastiche si dispiegano assai 
variamentc t-ri e comune a 
tutti sia un'attenzionc esprcs-

sivo-narrativa per il segno e 
i valori graftci, sia un'attiva 
riflessione sulle espenenze te-
desche degli anni "20 (espres- " 
sionismo. dadaismo e reali-
smo: Dix, Grosz, Beckmann, 
Heartfield, Kircbner) al fine 
plastico di una interessante " 
nconversione di quelle espe- •, 
rienze sulla realta attuale. 

E credo che questi giovam 
siano nel giusto quando nella 
tradizione moderna individua- -
no delle situazioni. e una si- " 
tuazione tedesca in partico
lare, die erano gia oltre la * 
avanguardia e che. operando : 
la saldalura stonca fra la ri- . 
voluzione artistica e la rivo-
luzione sociale, gettarono un -' 
ponte fra I'arte di opposizione 
al modo di vivere e di pen-
sare borghese e I'arte orga-
nica a una realta nuova. so
cial ista. 

E* un peccato che questa 
mostra non sia passata a Ro
ma e Milano: avrebbe contri-
buito di certo ad alimentare 
una ricerca e un dialogo che 
sono assai avanzati in Italia e 
che hanno anche qualche 
punto di contatto con le espe-
rienze plastiche di questi glo-
vani tedescbi, 

Penslamo far cosa utile ai 
nostri lettori stralciando al-
cuni pass! dalla presentazione 

deila mostra che ci sembrano 
ben sintetizzare la posizione 
del gruppo Tendenzen, • 

- _ Tutti i talenti essenziali. 
di questa corrente souo matu-
rati in stretto contatto ed in ' 
polemica creativa con le cor-
renti formali dominanti. Un 
isolato naturalismo o realismo 
s: dimostrd assolutamente in- -
sufficiente per la interp'reta-; 
zione degli oggetti complessi e ' 
della condizione interiore de
gli artisti Proteste. lamenti o 
riflessioni • di nuovo eenere 
sulla natura del mondo circo-
stante e sutl'uomo. dovevano 
essere formulate in modo da 
compenetrare la liscia pelle 
delle convenzioni esteriori e 
dei "tabu". I quadn e disc- _ 
gni dovevano avere I'effetto ' 
di una provocazione o dime-
no di un interrogative. 

••Quando si e superata I'idea 
che il senso dell'arte moderna 
stia unicamente nella creazio* 
ne di forme tmpensate. un 
tale modo di agire diventa 
assolutamente legittimo Inol
tre molte opere di questi arti
sti ci dimostrano come uno 
stretto legame con la realta 
possa dare ottimi frutti anche 
sul piano formale. 

• Per molti anni si dedicaro-
no a questa forma di espres-
sione apparcntemente anacro-

. nistica solamente pochi isola-
ti. e dato il rapido orienta-

• mento de] gusto e della cri-
• tica artistica verso le forme 

astratte — sia in Europa che 
in America — ben difficil-
mente trovarono possibilita di 
affermazione. 

- Solamente negli ultimi 
tempi diversi di questi artisti 
si sono liberamente uniti sot-
to la significativa insegna di 
Tendenzen. facilitati in cib 
non soltanto dalla rivista del
lo stesso nome e dagli sforzi 
organizzativi di singoli. ma 
anche da una vera e reale vo-
lonta di ricerca di un nuovo 
orientamento da parte della 
cntiea ufficiale. 

- Non si devono ricercare fra 
questi artisti idee, messaggi 
e contenuti comuni. E* gia 
molto poter affermare che ora 
nuovamente il quadro ogget-
tivo e tematico, la rappresen-

. tazione dell'uomo e della po
lemica con esso. la passione o 
la protesta vengono intesi co
me materia da trattare Questi 
artisti sono quanto mai diver
si nel loro attegginmento in-
tellettuale e stilistico Ci6 che 
li unisce e force solamente la 
volonta di aggiungere I'impe-
gno umano alle grandi possi
bilita formali dell'arte mo
derna. 

«• Inoltre. per il mondo arti
stico italiano, questa mostra 
assume un significato partico
lare nell'attuale momento. nel 
quale sta scoprendo gli im
portanti movimenti degli arti
sti all'opposizione negli anni 
'20. Le opere di critica sociale 
a sfondo psicologico di un 
George Grosz, Otto Dix. Marx 
Beckmann o Ludwig Kirch-
ner, nella loro tensione e ag-
grcssivita, vengono conside
rate ed accettate come paral-
lele ai problemi attuali della 
cultura itahana In effetti nel 
no«tro Paese esisteva, prima 
della spietata politica di ster-
minio attuata da Hitler nel 
campo deH'arte, una cultura 
di opposizione ad alto livello... 

- Non credo di esagerare se 
trovo dei punti di contatto fra 
gli artisti presentati in questa 
mostra e I'arte di opposizione 
degli anni '20 in Germama. In 
parte qui sono le tradizioni 
deU'espressionismo e del sur-
reahsmo che. tramite le pas-
sate generazioni o anche per 
libera scelta. sono state co-
scientt-mcnte nprese, ma 
compenetrate di un significa
to nuovo ed attuale - . 

Dario Micacchi 
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