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|Vivo successo della prima 

rassegna della pittura ligure 

digenerazioni 
a Savona 

:2* 

Achille Cablrti: Albert e sassi, 1961. 

• Si 6 aperta nei giorni 
scorsi, a Savona, la « Pri
ma rassegna della pittura 
ligure >. Organizzata dal 
Comune democratico, la 
mostra raccoglie un'ottan-
tina di artisti con piu-qua-
dri a 'testa/1 in :hio'db da 
offrire tin -panorama' com-
pleto di quanto si fa nella 
regione. 

A chi sa come sia diffi
cile la situazione dell'arte 
in Liguria, questa inizia-
tiva e apparsa un confor- -
tante inizio, il segno di 
una ripresa seria, che non 
potra non avere uno svol-
gimento favorevole . nel 
prossimo futuro. Non che 
in Liguria mancassero ma-
nifestazioni dedicate all'ar-
te, ma certo nessuna pun-
tava in maniera cosi auto-
revole e specifica sull'atti-
vita dei pittori liguri. » 

Non c'e da meravigliarsi 
che l'iniziativa sia partita 
da Savona. In questi ulti-
mi vent'anni, tra Vado Li
gure e Albisola, hanno la-
vorato e lavorano artisti 
italiani e stranieri certa-
mente tra i piu - signifi-
cativi dell'arte attuale, da 
Lam a Broggini, a Fonta-
na, Manzu, Jorn, Appel, 
Corneille, Fabbri, Sassu, 
Matta... Sull'arco breve di 
questa costa si sono cosi 
create, anche col vivace 
concorso degli artisti loca-
li, particolari condizioni 
favorevoli : al lavoro arti-
stico. La nascita della ras-

. segna di Savona e stata 
favorita da questa base 
culturale e le forze figura
tive piii vive della regione 
possono ora con tare su un 
confronto, su un fruttuoso 
dibattito, suscitando e sti-
molando altre iniziative e 
rimuovendo quelle resi-
stenze provincial! che cer
to esistono e frenano mol-
ti slanci. 

Nuove ricerche 
ruraf ive fig* 

La mostra, allestita pres
to le Scuole Cristoforo Co
lombo, presenta artisti di 
diverse generazioni. Ogni -
tendenza trova la sua col-
locazione nel percorso del-
le dieci sale e degli ampi 
corridoi. Vi sono gli artisti •• 
che continuano la tradizio-
ne del paesaggio e della'. 
flgura cosi come si 6 an-
data dipanando in Liguria, 
rawivandola dairinterno, 
mescolandovj spesso im-
pulsi - diversi. filtrandovi 
altre esperienze, altre sug-
gestioni, artisti come Ram-
baldi, Saccorotti, Berzoini, 
Gambetta, Collina, Bozza-
no, Bassano, Ciucci; e vi 
sono quegli artisti che la 
pittura di paesaggio l'han-

' no spinta verso una pura 
• risonanza cromatica, un 

accordo di riflessi, come 
6 il caso di Paolucci. 

• Gambetti, Arecco, Basso, 
Frunzo. 

Un indirizzo a parte e 
costituito invece da quei 

' pittori che s'interessano 
) : alia vita provinciale. spes-
&: so nutriti di spirito popu-
r-1 lifta e d'una volonta di rin-

]a pittura di co

stume, pittori quali Ago-
stani e Caldanzano, legati 
ad un sentimento di pro-
testa e di simpatia per il . 
mondo dei poveri. Tale 
protesta si manifesta con 
stile pungente e con Una-1 

visione agguerrita dei pro
blem! anche in un disegna-' 
tore, come Porzano, ma si 
rivela pure in qualche 
giovane interessante come 
lo spezzino Vaccarone. 

La direzione di lavoro 
degli artisti della terza 
generazione, sia pure con 
profonde difTerenze tra 
i'uno e 1'altro, tende gene-
ralmente alia figurazione. 
L'impeto di natura ' ro-
mantica di un pittore 
come Fieschi si coa-
gula in una immagine 
critica del misticismo re-
ligioso: un'immagine di 
bagliori e di lividi, di sfa-
cimento carnale, di spasi-
mo e agonia: Scanavino, in 
due tele di esecuzione ful-
minante, ritrova invece per 
1'inimagine un rigore nuo-
vo, esce cioe dai suoj enig-; 
mi p e r ' d a r e un preciso 
taglio oggettivo al suo 
modo interiore: ed e que-
sto, a mio avviso, un passo 
decisivo che gli permettera , 
di dare alia sua creazione 
una piu sicura intensita; 
Mesciulan definisce l'inter-
vento di stran e e alluci-
nate sembianze dentro lo 
ordito di un arabesco 
astratto, mentre Rossello 
piega la lezione metafisica 
e surrealista ad una enun-
ciazione della condizione 
estraniata dell'uomo e Ca-
minati, col suo solito estro, 
racconta in chiave diverti-
ta e satirica i miti del no
stra tempo, i miti che tra
montane e quelli che sor-
gono: l'incoronazione della 
regina Elisabetta e l'eroti-
smo cinematografico della 
Cardinale. E su questa 
scia le indicazioni potreb-
bero continuare coi nomi 
di Nobile. Sabatelli, Giu-
sto, Pollero. Ottria. Sa-
glietto, Ziveri. . 

Quanto ai pittori piu 
giovani e giovanissimi, la 
mostra ne raduna una bel-
la schiera: la Gambaro. 
Bonelli, Bruzzone, Gran
de. Costa, la Minuto, Galli, 
Zanoletti. Leidi: sono tutti 
pittori che sentono un im-
pegno nei confronti della 
realta e che dimostrano 
una conoscenza esatta del-

. le componenti contempora-
nee dell'avanguardia, sen-
za tuttavia inutili gofTaggi-
ni ed esibizionismi. Alcuni 
di questi giovani sono gia 
in possesso dei loro mezzi 
espressivi e indubbiamen-
te li incontreremo ancora 
nei prossimi anni in altre 
prove ancora piu comples-
se e mature. 

Vi sono altri artisti che 
si dovrebbero ricordare: la 
rassegna e folta e fa toc-

• care con mano, anche mi-
nutamente, tutti gli aspet-
ti di quel tessuto culturale 
su cui fanno poi spicco le 
personalita piu forti. E 
naturalmente vi sono an
che gli aspetti negativi di 
questo tessuto ambientale, 
aspetti che in fondo si po-
trebbero individuare so-
prattutto nel pittoricismo, 
nella genericiti, nella stan-

Itinerarl itaifani: la Calabria 

La pesca del pesce spada nello stretto. 

Una «frana di civilta» 
dalla Sila al mare 

Dopo la Sardegna, hanno scoperto la Calabria. O meglio il 
golfo di Policastro (appartenente in realta, per buona parte, al
ia Lucania) e la Sila. Le loro macchine si spingono lungo il sotti-
le nastro d'asfalto che or/a, da Sapri a Diamante, uno dei piu bei 
iratti di costa italiana o risalgono i jitti tornanti che guadagnano i verdi alti-
piani silani. Tornano con impressioni precise, fotograjiche, sulla bellezza delle 
grotte dell'isola di Dino, sul colore del mare di Diamante o sullo splendore 
dei pascoli e dei boschi della Sila. Ma la Calabria non e questa. E' qualcosa di 
molto piu complesso. « Si direbbe che 

-Meltto 
-di Porto Salvo 
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ca ripetizione di luoghi co-
muni. Con tutto cio la mo
stra, nella sua linea, man-
tiene una fisionomia di 
buon livello, con delle pun-
te, come s'e visto, che su-
perano di 'slancio ogni li-
mite regionale." "*'..• 
>Ma questa • cronaca non 

sarebbe completa se non 
parlassi anche delle «re-
trospettive * e della « anto-
logica > che sono state or
dinate . all' interno della 
Rassegna vera e propria: 
sono c retrospettive > di 
artisti legati alia costa sa-
vonese: Carlo Leone Gallo, 
che e morto all'eta di 85 
anni nel gennaio«del '60, 
un pittore di tradizione 
ottocentesca, che ha pero 
saputo dipingere l'entroter-
ra ligure con affettuosa e 
fresca poesia; De Salvo e 
Cabiati, entrambi morti nel 
'64, due pittori profonda-
mente diversi. ma vicini 
nell'amore per la loro 
terra. 

Un panorama 
vivo 

La mostra antologica e 
invece dedicata a Eso Pe-

' luzzi, un classico del pae
saggio ligure e delle Lan-
ghe, un uomo integro, uno 
dei pittori piu semplici e 
umani del nostro '900: i 
suoi trenta quadri, che rac-
chiudono almeno cinquanta 
anni di pittura, fanno ve-
ramente venire la voglia di 
conoscere questo artista 
schivo e appartato in modo 
meno approssimativo, piu 
completo e circostanziato. 

Accanto alle « retrospet
tive > vi e anche un 
< Omaggio a Farfa >, il 
poeta-pittore gia futurista, 
spentosi poche settimane 
fa in seguito ad un inci-
dente stradale: queste mo-
stre sono rispettivamente 
presentate da Renzo Aiolfi, 
Emilio Sidoti. Stelio Re-
scio. Franco Tiglio, Tullio 
d'Albisola, che hanno scrit-
to anche le puntuali pre-
sentazioni al ricco catalo-
go. Acquaviva. anziano fu
turista, e Bordoni, uno 
dei pionieri dell'astratti-
smo italiano concludono la 
Rassegna. 

- . Da quanto sto dicendo, 
appare chiaro che il pano
rama dell'arte ligure e 

• molto piu vivo di quanto 
si e di solito abituati a 
credere. Nella mostra vi 
sono soltanto due o tre as-
senze che avrebbero potuto 
integrarla: non sarebbe 
male che anche questi ar-

• tisti rispondessero positi-
vamente al prossimo invi
to. Gli organizzatori infatti 
annunciano che a questa 
Rassegna seguiranno altre 
manifestazioni negli anni 
prossimi, con la volonta d; 
documentare lo svolgimen-
to dell'arte in Liguria nel 

. '900, unendo tradizione e 
modernita, e approfonden-
do altri temi e argomenti. 
II successo che la Rassegna 
sta ottenendo fa sperare 
che questa meritevole im-
presa potra essere senza 
altro continuata. 

Mario Dm Mich«li 

qui siano jranati insieme i detriti di 
diversi mondi», dice Piovene. Un'im
magine chiarificatrice. La storia? Una 
civ'iita ben piu antica di quella ellenica 
soffocata dai colonizzatori della Magna 
Grccia, poi Annibale, i Romani, la tra-
scuratczza bizantina, Roberto il Guiscar-
do, le scorribande piratcschc, i Borboni, 
Garibaldi; e non basta, aggiungiamo i 
tcrremoti e la malaria. L'arte? La man-
canza di una linea precisa, i greet, poche 
cose romane, le chiese bizantine, qualche 
frammento siculo-normanno, un Rinasci-
mento quasi inesistente, Mattia Preti, in 

• bilico tra Caravaggio e Cqritroriforma. 
•La gente? Un mondo chiusq, difficile da y-*tf 
scalfire, entro cui si coagulano i problemi 
sociali e umani di una terra sottosviluppa-
ta e Vincanto di un mito antico congela-
to, malgrado la sopravvenienza di tante 
civilizzazioni, ancora nel sangue. Poi, il 
problema albanese e, conservato soltanto 
nella lingua e nei costumi, ma tuttora 
presente, quello valdese. Aleggiante su 
tutto, un'atmosfera di terra lontana, non 
Integrata nel contesto nazionale. 

Un quadro sufficiente a far compren-
dere come un viaggio in Calabria debba 
essere compiuto con spirito assolutamente 
moderno, attento a cogliere cioe, con i 

. panoraml e le cose d'arte, i jatti sociali 
e umani e Vincidenza che la storia ha 
avuto in essi. 

Contadino di 
E. Treccani). 

Melissa, 1949 ' (disegno di 

Saliamo, da Paota, la clttadella di S. 
Francesco, verso il passo della Crocetta; 
la vista si apre sulla costa, pare una vi-
stone aerea, tanto incombe la parete ri-
pida sull'arco di spiaggia che hevemen-
re s'inarca da Cetraro ad Amantea. Pox 
lo scenario si chiude e si conttnua fra 
fitti boschi sino al crinale donde, aldila. 
della profonda incisione della valle del 
Crati, appare il vasto massiccio silano. 
Un tuffo fino al jondovalle, quindi pie-
gando a sud, nell'atmosjera festosa dei 
< casali», si giunge a Cosenza, ove apr\ 
gli occhi il filosofo Bernardino Telesio e 
dove li chiusero, sotto le raffiche borbo-
niche, i fratelli Bandiera. Una cittd con 
due volti, quasi fosse affetta da uno sdop-
piamento di personalita: Cosenza vecchia, 
quicta e serena, ricca di colore meridio-
nale, accatastata sul colle del Castello, 
col Duomo, interessante edificio gotico-
cistercense del sec. XU-XIII, i suoi palaz-
zetti e le viuzze: Cosenza nuova, tutta 

Testa di divinita 
seo Nazionale di 

del V secolo a.C. 
Reggio Calabria). 

(Mu-

. distesa in piano, geometrico reticolato di 
t vie incrociantesi ad angolo retto, nuWal-
'. tro che una espansione urbanistica appe-

na mediocremente organizzata. 
Si retroccde e si segue il Crati che trac-

j cia verso una grande mezzaluna, isolah-
1 do a destra la Sila Grande e la Sila Grc-
'• ca sulle quali si scorgono bianchi paesi. 
' Sfiorato il centra termalc di Spezzano 
• Albanese, fondato da una delle immxgra-
, zioni albanesi nel '400, si precipita, di 
• fronte alio lonio, nella plana di Sibari, 
I la misteriosa cittd greca la cui ubicazio-
> ne tanto fa Impazzire gli archcologi. Si 

prende ad aggirarc Vampio promontorip 
che la Sila avanza nello lonio; dopo Co-
riffltano Cdlabro si ttacca a destra la fitta 

serpentina che sale al Patirion, antico 
monastero basiliano fondato nel 1101-05, 
di cui resta la chiesa con archeggiature 
c tarsie policrome di derivazione siculo-
normanna nella parte absidale, le carat-
teristiche cupolette, tin bel pavimento a 
mosaico e, accanto, il pittorcsco rudere 
del chiostro. II posto e splendido, pieno 
di selvaggia solitudine; la costa, sotto, si 
stempera quasi . nell'azzurro del mare. 
Poco dopo, ecco Rossano, capoluogo del
la Calabria bizantina con, sopra una ru-
pe, tra buffe palme a ciuffo, la chiesa di 
S. Marco (sec. XI), altro gioiello basi
liano e, nel Museo Diocesano, il celeber-
rimo < Coriice purpureo >, con le sue bel
le miniature del VI secolo. La strada 
raggiunge il mare. Agavi, uliveti, spiagge 
deserte, piccoli abitati anonimi, sorti at-
torno alia ferrovia. A destra, in alto, 
Ciro, dal vino famoso. Piu avanti, presso 
un'ampia, tonda torre saracena, si stacca 
la strada che conduce a Melissa, il paese 
forse piii famoso della storia contadina 
d'ltalia. I ricordi sono ancora vivissimi: 
1948. feudo Fragala, le bandiere rosse on-
deggianti, il crepitio dei fucili, due uomi-
ni c una donna, paria della terra, uccisi. 

Ma ecco gia Crotone. Un nome greco 
che evoca acropoli inespugnabili, templi, 
prqeessioni sacrificali. E' invece una cit
td industriale, la piii importante della 
Calabria, sviluppatasi attorno a un nu-
cleo antico dominato da un castello cin-
quecentesco. Una strada conduce, lungo 
un bell'arco di costa, a Capo Colonna, se-
gnato dalVunica colonna rimasta del tern-
pio dorico di Hera Lacinia, erettovi nel 
V secolo a.C; accanto si vede il basamen-
to di una chiesa mndcrna che attende di 
essere completata. Speriamo che quei mu-
ri non crescano piii, toglierebbero la vista 
verso Crotone e com prom ettcrebbero la 
suggestione creata da quell'unica, solita-
ria colonna rimasta in piedi a sfidare il 
tempo. - . , - . - . 

Si sale ora la Sila toccando, ai suoi mar-
gini, dopo moltc svolte, S. Severino, an
tico cenlro sospeso sopra un'alta rupc. 
Un tempo centro rcligioso di rito greco, 
conscrva di antico la Cattedrale (sec. 
XIII), molto rimaneggiata, con il bel bat-
tistero circolare bizantino (sec. VIII o 
IX), la chiesetta di S. Filomcna (sec. XI-
XII) e il Castello, pittorcsca costruzio-
ne di epoca normanna con parti quattro-
centesche. Si scende con svolte nella val
le del Noto, quindi, oltrepassato sulla si
nistra il piccolo monumento posto a ri
cordare il luogo ove, il 19 gittgno 1844, 
furono catturati i fratelli Bandiera, si sa
le a S. Giovanni in Fiore, principale lo-
calitd dell'altipiano silano, centro di carat-
tere alpestre ove ririuono i ricordi del-
I'abate Gioacchino, che « di spirito profe-
tico dotato » espresse forse, nella sua ar-
dita visione di rinnovamento rcligioso, 

. Vansia di progresso socialc del (mondo 
contadino calabrese. 
-• Intorno alia grandiosa Badia Florense, 

fondata dal monaco nel 1189, si aggirano 
ancora per le viuzze figure femminili di 
altri tempi, trecce, pizzi e fronzoli, resti 

. di un folclore che va morendo anche qui 
sulla Sila solitaria. La strada, snodan-
doti entro un interminabUe bosco di lari-

La Certosa a Serra San Bruno. 

ci, raggiunge Lorica, localitd di villcg-
giatura montana collocata, a circa 1300 
mctri, lungo i margini del lago Arvo, lu-
minoso bacino artificiale dalle acque ric-
che di trote squisite. II centro, con la 
vicina Silvana Mansio, Camigliatello Si
lano e il Villaggio Mancuso, compone la 
efficiente organizzazione turistica silana 
che cosi crescente sviluppo ha avuto in 
questi ultimi anni. Si rasenta tutta la 
costa nord del bacino in un paesaggio che 
potrebbe essere, a due passi .dall'Etna, 
svizzero o norvegese o meglio ancora ca-
nadese, quindi si scende, correndo a lun
go tra splendidi boschi e praterie, a So-
veria Mannelli, ove il 30 agosto 1860 Ga
ribaldi, alia testa di un manipolo di ca-
labresi, costrinse alia resa i 12 mila uo-
mini del generale Ghio. Si continua a 
sud-est lungo la statale 19 che conduce, 
staccandosi lentamente dalla Sila, a Ca-
tanzaro. Oltrepassata, dopo una lunga sa-
lita, la scenografica Tiriolo, nota per i 
bei costumi femminili, si ha, per un breve 
istante. la vista contemporanea dello lo
nio e del Tirreno. 

Dopo una rapida discesa e, aldila del 
fiume Corace, una nuova salita, entriamo, 

Vato a forma di testa femminlle. V se
colo a.C. (Museo Nazionale di Reggio Ca
labria). . : 

per la sua apper.dice moderna, in Catan-
zaro e raggiungiamo la parte vecchia, ta-
gliata longitudinalmente dall'animata via 
Mazzini e circoscritta da una circonvalla-
zione panoramica. A sud verso il mare, 
brulicano appendici industriali: la cittd 
che cresce. Presso la Villa Trieste, dove le 
celebritd locali sono immortalate in picco
li monumenti posti a guardia delle pas
se ggiate sentimentali, sorge il Museo Pro
vinciale che, in una sistemazione ancora 
provvisoria, documenta la lunga vicenda 
dell'arte 'regionale dalla preistoria alle 
forme espressive piu modeme. Dalla cit
td scendiamo alia costa ionica lungo la 
quale incontriamo subito, verso sud, la 
Roccelletta del Vescolo di Squillace, sug-
gestivo rudere di una grandiosa chiesa 
arabo-normanna invaso da erbe e aperto 
alle ciolente raffiche del vento marino. A 
Monasterace Marina ci ri interna verso 
Stilo, lungo la plana che vide Ottone II 
sconfitto da Arabi e Bixontinl dlleati. SH> 

lo, la patria di Tommaso Campanclla, e 
uno dei P'» suggest!vi paesi della Cala
bria; bastcrebbe il suo paesaggio, con quel 
rocdone a dominio dcll'abitato, per far-
ne un'attrattiva, ma a Stilo c'e anche la 
Cattolica, una nota, minuscola chiesa bi- . 
zantina arrampicata su un pendio ripi-
do (quando sard sistcmata la strada di 
accesso'/), prodotto tipico dell'arte bi
zantina del X secolo in Calabria, che evo
ca strutture ofientali c richiama nel suo 
solido impianto qualcosa di squisitamente 
romano. E da Stilo si sale a Serra S. Bru
no dalla bella Certosa. 

Riprcndiamo la costa ionica. Dopo Mo
nasterace, molto piii innanzi, incontriamo 
Marina di Gioiosa Ionica con i rcsti di un 
piccolo teatro romano di epoca imperiale; 
poi, dopo il centro balncare di Siderno, 
giungiamo a Locri, nei cui pressi estesi 
scavi stanno riportando alia luce Vantico 
centro greco. Una ripida salita porta, ver
so Vintcrno, a Gerace, splendida cittadina 
di impronta medioevalc con la grandio
sa Cattedrale dugentesca spartita all'in-
terno da colonne provenienti • da Locri. 
Aggiriamo VAspromonte, di garibaldina 
memoria, c ci affacciamo, tra splendidi 
agrumeti, alio stretto: VEtna troneggia 
di fronte, poi appaiono man mano i Pe-
loritani a dominio di Messina. Ecco, in-
finc, Reggio, risorta, ordinata e lustra do
po la distrusione del 1908, di fronte al 
mare. Percorrendo il «chilometro piii 
bello d'ltalia», lo sfiipendo lungomare 
che tra fiori e palme racchiude i resti di 
Reggio greca e romana, raggiungiamo il 
Museo Nazionale, moderno edificio, ora 
in corso di sistemazione, che ospita un 
ampio panorama archeologico della Ca
labria e della Basilicata e, nella sezxone 
medioevalc, due splendide tavolette di 
Antonello di Messina., 
• Ha inizio il ritorno lungo la sponda tir-

rcnica. Tocchiamo Scilla,'con le mltologi-
che suggeslioni cantate dal Morselli, Ba~ 
gnara, Palmi, con i rrcordi di Cilea e il 
suo interessante museo folcloristlco ed ; 
etnologico. Tutto in uno degli scenari piii 
belli della costa tirrenica. La vista spa- . 
zia verso lo Stretto, le Eolie e Capo Va-
ticano, offrendo uno spcttacolo grandio-
so, tipicamentc < meditcrraneo >. Poi il 
succedersi dei panorami si placa nella 
fiorida plana di Rosarno. Dopo una punta-
ta a Tropea, il paese del filosofo Galluppi, 
per visitarc la Cattedrale, del secolo XII, 
con influssi stilistici siculo-normanni, 
giungiamo a Vibo Valentia, dominata dal 
Castello con i rcsti normanni c scevi, ove 
trovcremo una raritd rinascimentale, la . 
chiesa di S. Michele, e scopriremo gli 
avanzi della greca Hipponion, antcnata 
di Vibo. Poco oltrc Vibo, ci affacciamo al 
golfo di S. Eufcmia e siamo a P'izzo, lega
to ai ricordi dell'epilogo tragico di Gioac- , 
chino Afuraf, qui fucilato in base a un 
editto da lui stcso emanato. Attraverso le 
colture della bonificata piana di S. Eufe-
mia, risaliamo verso Amantea e chiudia-
mo il nostro giro a Paola, con la vista che 
si spinge verso Cetraro. Diamante e il 
lontano promontorio del Cilcnto. In al- . 
to, prima di Cetraro, e Guardia Piemon-
tesc, un nome che ricvoca di colpo una 
delle pagine piii infclici del cattolicesimo 
italiano: in essa, nell'anno 1S60, la solda-
taglia papalina, agli ordini del cardinale 
Ghisleri, futuro Pio V, distrusse con inlm- , 
maginabile ferocia un'isola valdese giun-
tavi sin dai tempi di Federico II. . 

Auralio Natoli 
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