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Una retrospettiva 
Iriparatrice 
alia «Salvator 
Rosa» di Napoli 
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ltaliano> 
II saggio infroduttivo di Paolo Ricci invlla 
polemicamenle a ridiscufere i falli artistici 
ifaliani del secondo venlennio del secolo 

La citta di Napoli ha finalmente dedi-
:ato una mostra degna d'attenzione al-
I'opera del pittore Luigi Crisconio che a 
lapoli nacque sul finire del secolo tcorao. 

(1893) e a Portici, nei press! di Napoli, raori non 
incor vecchio nel 1946. Quello di Luigi Crisconio 

certamente uno di quei casi di «ingiustizia sto-
rica n (per non parlare di quelle di cui fu vittima 

la sua esistenza trava-
jliata e amara) che me-
t"ita una riparazione. A 
lie causa si dedica da 
lolti anni Paolo Ricci con 

icutezza, passione e appro 
tondita conoscenza dei fat-
\\. La sottovalutazione e il 

lisconoscimento che cir-
condarono l'opera di Cri
sconio flnche egli fu in vita 
si sono prolungati a tal 
segno dopo la sua scom-
jarsa da sollevare piu di 
in sospetto sulla loro orl-
jine non casuale Essi, in-

Ifatti, non sono tanto im-
Iputabili alia natura sehiva 
[deU'artista (e, sia detto 
•senza offesa, a quella sorta 
jdi alterigia provinciale, a 
Iquella retorica della solitu-
Idine e della mania di per-
Isecuzione che diventano 

jer alcuni la sola arma di' 
Idifesa contro le congiure 
Idei poteri ufflciali), quan-
Ito a una aerie di circostan-
Ize oggettive sulle quali 
Irampio e stimolante saggio 
lintroduttivo della mostra 
UL.C. il pittore « illegale » 
tdella Napoli moderna), 
Iscritto da Paolo Ricci, ha 
111 merito di richlamare 11 
Inostro interesse (Tl ricco 

jatalogo monografico. pagi-
|«e 67. 222 illustrazinni, re-
ca anche brevi testimonial 

Ize di Carlo Bernari e Re-
Inato Guttuso) 

Muovendo dalla giusta 
Isottnlinentura della inci-
fdenza che le eredita c re-
jgionali» hanno avuto, ben 
joltre la data di istituzione 
Jdello Stato unitnrio. sul 

{irocesso di formnzione del-
'arte moderna italiana, 

[Paolo Ricci traccia un pro-
jfllo di Luigi Crisconio che 
Ice lo mostra. ad un tempo, 
[in contrnddizione nettissi-
[ma col tardo accademismo 
Imondano della pittura na-
Ipoletana a cavallo tra i due 
fsecoli (che altro non fu se 
•non uno spocchioso tenta-
Itivo di ceuropei77azione>), 
]e in scontrosa repulsa del-
(la massiccia operazione 
i« unificatrice > delle arti 
plastiche italiane patroci-

Inata dalla direzione cultu-
rale fascist a sulla base del 

I cosiddetto movimento « no-
vecentista > tra il 1924 e 
il 1930 

Crisconio 
e VMani 

In tale posizione isolata, 
ma autonoma, Crisconio 
avrebbe. secondo il Ricci. 
combattuto la sua battaelia 
opponendo all'tina e all'al-

Jra forma di accademismo 
rionfante un severo e ri-

goroso legame con I'auten-
tic« tradizione regionale 
napoletana riuscendo. cos), 
non soltanto a mantenere 
ftli occhi aperti sulla real-
ta ma anche ad allungarli 
in direzione di fntti cul
tural! assai avanzati Di 
qui le ragioni effettive del
la sottovalutazione e del 
misconoscimento delTarte 
di Crisconio Ad esse Pao
lo Ricci. che traccia anche 
un narallelo fra il destino 
di Crisconio e quello del-
1'attore. poeta e commedio-
grafo napoletano Raffaele 
Viviani, aggiunge quella 
della difflcolta. per non 
dire impo«sibilita. fino a 
ieri gravissima ma tuttora 
pesante. per un artisla me-

_,ridionale di stahihre un 
collegamento positivo con 
perwnalita e cninpi pro-
gressivi operant! al di fuo-
ri della propria cerchin cit-
tadina e reeinnale ' 

-- Rifiutnre questa proposta 
*g di inquadramento del pro-
, ̂  blema Crisconio. vorrebbe 
% dira associarst a quella vi-
^ a t a a e dt i fatti dell'arte 
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contemporanea italiana che 
pretende di ignorame il 
profondo travaglio nei pri-
mi quarant'anni del secolo, 
o, che, al massimo, n e rl-
valuta soltanto gli aspetti 
piu esteriormente condizio-
nati dalle ricerche della 
avanguardia europea 

Nella misura in cui l'ap-
passionata apologia > che 
Paolo Ricci fa dell'opera 
e della vita di Luigi Cri
sconio contribuisce a sma-
scherare i semplicismi e le 
soperchierie di quella cri-
tica che vorrebbe fare di 
questo dopoguerra Vanno 
zero dell'arte moderna ita
liana, essa va dunque pie-
namente condivisa Non 
altrettanto si pud dire per6 
dello schema del quale Ric
ci stesso rimane prigionie-
ro sviluppando unilateral-
mente e polemicamente le 
sue giuste premesse • 

Bravura 
pittorica 

La prospettiva storica 
comincia, ad esempio, a 
delineare uno svolgimento 
dei fatti del < Novecento 
Italiano* che mostra co
me l'equazione sbrigativa 
fra quel movimento arti-
stico e quanto vi fu di piu 
reazionario e provinciale 
nella culture degli anni '20 

1 (e di una parte degli anni 
'30) non regge piu E an-
cora: lo stesso rapporto tra 
movimenti antinovecentisti 
(cScuola romana >. « ! set 
di Torino >. « Corrente ». 
e, come il Ricci tenta di 
dimoctrare. anche uomini 
della natura di un Crisco
nio) e determinate perso-
nalita del < Novecento Ita-
liano » comincia a metter-
si in luce non tanto sotto 
il segno della rottura fron-
tale quanto sotto quello di 
una complessae contrad-
dittorla filiazione In que
sto nuovo quadro critico 
viene inevitabilmente a 
fuoco il problema delle 
personality Ora e proprlo 
a questo livello che Paolo 
Ricci avrebbe dovuto re-
perire i termini di parago-
ne per non forzare oltre 
misura la stima della ca
pacity creativa e intellet-
tuale di Luigi Crisconio il 
quale fu, si. un contempo-
raneo dei novecentisti « na-
poletani » - Brancaccio • e 
Chiancnne (e qui la bilan-
cia pende tutta dalla sua 
parte) ma lo fu anche, per 
citare solo alcuni nnmi. di 
Morandt. Sironi. Ros.ii. 
Guidi. Carra (e qui la bi-
lancia non si ferma nem-
meno alia pari) 

Crisconio ebbe certo una 
spiccata natura di pittore 
Ma proprio nella * bravu
ra pittorica > egli esaurl 
spesso tutte le innegabili 

. intuizioni rinnovatrici che 

. si affarciarono alia sua 
mente poco coltivata • (ba-
sti pensare a quel mndo 
ruvido. scontroso e bitu-
minoso. di accnstarsi a Na
poli descrivendocene luo-
ghi ienoti a! veduti«mo'tra-
dirtonale ma intrinsechi 
alia sua dolente e altera 
biosrafla di uomo del po-
polo) La sua nmase percio 
una nittura ancora seria-

. mpnte condizionata da flni 
descnttfvi e pertanto. ben-
cho spiritualmente libera 
dalle Mantip recole acca-
demiche e da ogni servile 
M»molo celebrativo. intera-
mentp separata dalle con-
nuiste di fondo della mo
derna sensibilita visiva e 

' della moderna rivoluzione 
figurativa 

Antonello Trombadon 

DALLA DENUNZIA NASCE UN DIBATTITO 

8AN FELICE CIRCEO — Alberghl e masilccl condomlnl sulle splagge del « parco nazionale -

Ilmassacro 
delle coste 
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LOTTIZZAZIONE DI CAPO STELLA (Elba) — Studio dl L. e B. Belgloloso, Perenuttl e Rogers. I progettlttl al 
•ono ritlrati dopo che I proprletarl del terrenl avevano preteeo II raddopplo degli Intedlamentl prevlsti 

tForae bisognerebbe fare come i 
greet, che non andavano mai a co-
strutre net postt piu belli, ma collo-
cavano t loro insediamenti nei dm-
torni, salvaguardando il paesaggio 
piu interessante >. II tjorse*, m que
sto caso, & tutto. Nella realtd — come 
aappiamo — xl cemento armato si 
impadronisce ogm giorno di piu pro
prio delle cose piu belle, trasjorman-
do la natura con una violenza mai 

'prima conosciuta, mutando il volto 
delle coste e dell'entroterra con tm-
presstonante rapiditd Nulla sembra 
resistere. E se qualcosa nesce a tro-

' vare scampo all'lmpeto costruttivo 
che cambia pocht metri quadrati di 
terreno prima abbandonato in al-
trettantt Hlom d'oro, cid avviene in 
forza di vincolt di ferro. che operano 
tuttavta in pochmtmt casi Jortunati: 
si salvano, per esempio, le tenute 
presidenzialt di Castelporziano (Ro 
ma) e San Rossore (Pisa), ma a prez-
zo della loro assoluta < inavvicinabi-
litd * da parte delle popolazioni (nel 
secondo caso — giova ricordarlo — 
sono stale proprio le ammimstrazio-
ni locali a proporre Vassegnazione 
della tenuta ex reale alia Presidenza 
della Repubblica — era salito da poco 
al Quirinale il • pisano Giovanni 
Croncht —, anche con lo scopo, evi-
dentemente non dichiarato per moti-
vi di opportunity e di delicatezza, 

. di bloccare ogni tentativo di smem-
bramento della pineta, tanto da par
te dei famelici lottizzatort prtvati. 
quanto da parte del comando ame-
ncano, che vi aveva posto gli occhi 
con I'intento di istallarvi una gran-
de base militare). 

I 

Gli anni della 
« febbre edilizia » 
Le coste sono senza dubbio il ter

reno piii fertile per il fiorire degli 
abust Che cosa non e stato fatto in 
questi anni di febbre edilizia? Va-
cuita dei vincolt pubbdci. cedevolez-
za degli organi di controllo. faciltta 
di mtetere in breve tempo grossi 
gundngm: tutto ha contnbuiio a Ira-
sjormare t lidi italiam in res nullius. 
in preda facilmente raggiungtbile do 
parte del piu forte La frase che ab-
btamo riportato aU'intzio e di uno 
dei proaettisti di Punta Ala (Gros-
seto), nuovo punto di mcontro alia 
moda dei mtliardnn col mare, e fa
cile cogliervi tl tono di un malinco-
nico npensamento Ma non e un caso 
isolator non mancano analoghe prese 
di co«"cienza E non manca neppure un 
dtbattito serio da parte della cultura 
urbamstica. anche se le idee acquv 
stano forma e vigore proprio quan-
do la malattta troppi progressi ho 
compiuto Lo xpunto per un dtscor-
so pitl appro/ondito viene offerto da 
due interes*antt numen specialt dt 
Cnsabclla. dedrenn. appunlo. alle co
ste italiane La denuncia dei massa-
e n compiutt i comune a tuttt. di 
versi tutrncta appoiono gli accenti 

L'architetto Rogers, per esempio. 
tende a toff off neare 1'aspetto della 
irusfnrmnztone continua del paesag
gio « L'arte e la nafura — feriue 
— sono diverse esprcssiom del me 
desimo fenomeno: si pud dire infatti 
che la nostra natura e artistica quan
to la nostra arte e (almeno per tun-
phi secoli glonost) tin fatto esisten-
ziale insctndibtfe dal resto delle ma-
nifestazioni vitnlt Dove non e'e uno 
scorcio tra Vedificato, un p«r>#i« 4i 

*,. ' %» 

qualche valore,l c*d un bell'albero, * 
una nota di natura e, ovunque, c'i 
il viso di una donna e di un uomo 
Questa e VItalia, cara al Petrarca, 
a Shakespeare, a Goethe, a Sten
dhal; ma questa & anche Vltalia dt-
sdegnata, offesa, sfruttata degli ita-
liunt del ventesimo secolo, i quali, 
alio stesso modo come coltivano po-
chissimo la musica e non si circon-
dano di fiori, calpestano i paesaggi 
naturali e quelli artistici >. Aumen-
ta la pressione nei confronti dei luo-
ghi piu belli, e intanto * gli specula-
tori ne approfittano e costruiscono 
metri cubi su metri cubi», provo-
cando « le turpitudini dt Rimini o di 
Alassio, o dt centinaia di zone, altra 
volta incantevoli, rovinate ormai dal-
I'ignoranza, dal malgusto, dalla man-
canza di pudore (e dagli altoparlan-
ti, dai motori, dalla frenetica esibi-
zione di colori e di forme babeli-
che): dal caos >. Con tutto cid, scrive 
ancora Rogers, « saremmo un popo-
lo spiritualmente inattivo se non 
fossimo capaci dt affrontare la con-
tinuazione della trasformazione del 
territorio operata per secoli e se non 
sapessimo dargli la dimensione della 
nostra epoca >. 

Ben piu drastico tl giudtzto del-
I'architetto De Carlo, giunto alia 
concluslone che < nella quasi gene-
ralitd del cast, l'architetto opera una 
sorta di " copertura " tecmco-artisti-
ca delle grosse operaztom specula
tive di trasformazione », non si trat-
ta, infatti, « tn questo campo, di sin-
goli episodt tsolatt, tn cut la ." qua
nta " archttettonica dt un'opera as
sume imporlanza risolutrice, ma di 
grossi episodt di trasformazione in 
cui Vaspetto quantitativo trascende 
completamente quello qualitative, ne 
questo i tale da correggere o atte-
nuare gli effetti deleteri dt un pro-
cesso insediativo erroneo e distrug-
gitore >. Da qui la concluswne: la 
necessitd dt «un piano nazionale, 
un piano che deve andare dal gene-
rale al particolare... un programma 
che non sia solo urbanistieo ma af-
frontt 1 problem! economic! mossi 
dal turifmo come da qualsiasi altra 
forma di atttottd >. Interessante an
che un nlievo degli crchtteltt Qui-
lict e Tafurt a proposito dell'aumen-
tata mobilttd del turismo moderno 
C proprio questa maggiore possibi
lity di rapid! spostamenti ad atte-
nuare tl bisogno dt massicct insedia
menti sulfa costa (come in altri pun-
ti di interesse paesistico). 1 viUaqpi 
« batneart » possono nascere. da qui 
tn avantt, anche nelle immediate vi-
cmame fed ecco che si rttorna alia 
bella abitudine dei greet .J. 

Pnmo problema, dunque, e « dove 
e quando coslruire > (Quilici). Viene 
solo in un secondo tempo il discorso 
sul come coslruire E* vero che il 
paesaggio itnliano non i quello del-
VAfrtca centrale, al pregto dell'am-
biente naturale, cioe, qui si e ag-
giunto, in una stratificazwne miUe-
nana, il lavoro dt trasformazione 
dell'uomo Ma non i forse evidente 
questa constatazione, ove fosse por-
tata alle estreme conseguenze? Non 
e evidente che affidare tl lernfono 
agft € sttmoft spontanet > dis/renattst 

' neaft ufnmi d-i° decenni sigmnca sol
tanto decretare la dislruzione tota-
le o parziale dei co lon preesistenti? 
Un tale processo non ha nulla di 
« tistnfoaico >. qui ct troviamo anzi 
nel centro della pni preoccupante 
« pafotngiti urbantstica ». 

Valgano gli esempt. Ognt architet-
to potrebbt elencare a lungo le 

delusioni e le sue « scottature >. In 
un dibattito indetto da < ftalia no
stra >, per esempio, e" stata ricosiruu 
ta la interessante genesi di un nu& 
vo centro residenziale, quello di Do-
noratico (Livorno). Si tratta vera-
mente di un caso esemplare, anche 
se forse non dei piu clamorosi. I 
proprietari dei terreni avevano avu
to il permesso di < valorizzare > la 
pineta; vincitori del concorso erano 
risultatt ex aequo i gruppi Quaroni 
e De Carlo, ma la costruzione del 
centro venne affidata al secondo. 
«II criterio guida — riferisce ora, a 
distanza dt sette anni, l'architetto 
De Carlo — era stato quello di co-
struire su tutto il territorio delta 
pineta — ottanta ettari di pin* a 
macchia su un fondo molto mosso 
di dune sabbiose. rilievi, ecc. — con 
fa massima diffusione delle costru-
ziom e con una minima densttd. De-
stinazione: ville unifamiliari, salvo 
piccole unita condominiatt e attrez-
zature e servizi dt carattere collet-
tivo. Dimensione media prevista per 
t lotti: 5000 metri quadrati, ridotta 
in sede esecutiva a 3500. Furono poi 
costruitt effettivamente lotti al di-
sotto dei mille metri quadrati! *. 
Sotto la spinta speculativa lo stesso 
progetto dell'architetto £ « saltato »; 
la congestione delle abitazioni, co-
si, £ cinque volte maggiore di quella 
giudicata giusta e sopportabile al 
momento del primo colpo di piccone. 

I valorizzatori 
delle aree pregiate 

Non 6 forse chiaro il significato dt 
questa vicenda? Analoga sorte han
no avuto i due piani di sviluppo turi-

' stico preparali nel I960 per Capo 
Stella (Elba) dallo studio Belgioio-
so-Peressutti-Rogers: entrambi gli 
sludt, basati sullo sfruttamento 
estensivo a ptccoli nuclei unifami
liari, son rimasti in gran parte let-
tera morta II committente, a un 
certo punto, ha preteso che sui ter
reni ottenuli sorgesse un numero 
doppio di villette, e at progetttstt 
non i nmasto che rinunciare afl'tn-
carico Naturalmente, la macchina 
della « raionz2a2ione » edilizia della 
bellisstma pemsoletta non si sard 
arrestata per questo 

Non tuttt t progettt, tuttavta, rt-
guardano le apparentemente innocue 
villette unifamiliari. Vi sono anche 
cast dt ben piu massicce colale dt ce~ 
mento, che anche quando lasciano 
intorno un piu ampio spazio (ibero 
dt verde, esercttano sulla zona vlcina 
un'aztone < dirompente », calamitan-
do ed estendendo la pressione specu
lativa. Naturalmente. non mancano, 
sul piano teorico, delle «gtuitt/ica-
zioni » St dice che la pressione della 
massa della popolaztone nei confron
ti della costa deve pur trovare uno 
s/ogo regolamentato Ma a parte il 
falto che questo sfogo st esprime 
quasi sempre in nuovi nuclei di lus-
so. fatti su misura per pochistimi for-
tunati, e non in realizzaztoni rese 
disponibtft per la « massa », rimane 
if problema cosi drammaticamente 
tndicato dalVesperienza dt questi 
anni. E' difficile venire a pattt con 
Hmpeto straripante dei « valorizza
tori* delle aree pregiate. Lm via 
del compromesso i. tnenitabilmente, 
anche quella della sconfitta. 

Candteno FaUtchi 

arti figurative 
— — _ _ — _ _ _ . 

le most re 

/ 

MILANO Kantor 
Alia Galleria del Sagittarlo 

in Corso Europa espoue U 
pittore argentino Kantor. 
Kantor, che ha oggl una cin-
quantina d'anni, e un artista 
largamente noto ncll'America 
del Sud La sua attivita e sta
ta varia e lntensa: ha inco-
mlnciato * come caricaturlsta 
politico (e devo dire che le 
sue caricature contro U fran-
chismo durante la guerra dl 
Spagna e quelle contro il fa-
scismo itnliano e tcdesco nel 
corso deH'ultima guerra sono 
dl una rara efflcacia) per 
giungcre alia pittura murale 
e quindi, oggi. alia pittura dl 
cavalletto. 

Mentre per6 nelle vaste 
composizloni eseguite per e-

dificl pubblicl nella sua pa-
tria egli piegava ad una sti-
lizzazione di gusto decorativo, 
nei quadrl che da qualche 
anno sta dlpingendo t suoi 
modi si sono dlstesl, llrlca-
mente espansi, muovendosl in 
una zona di sensibility rlcca 
di valori cromatlcl 

Da questo punto di vista so
no particolnrmente valldl I 
paesaggi, soprattutto I paesag
gi brasillanl: qui i colori ap-
palono Impregnati dl calura. 
sono colori morbidl, tumidl, 
sonsuall I vloln, i rossi aran-
clo, i verdl e gli azzurrl densl 
dftnno a questi paesaggi una 
morbldozza avvolgente. una 
profondlta dl sllenzlo e dl stu-
pore. dl magico Incanto 

Kantor, in questi quadrl, al 
rivela pittore di autentlca fl-
uezza. interprete di una terra 
dolce e selvaggia insleme, ta-
nera e appasstonata. Questo 
fatto lo si puo notare anche 
nelle tele dl figure Egli pre-
ferisce dlpingere uomlnl e 
donne al lavoro Una pittura 
del genere potrebbo facilmen
te scadere nel folclore o nel-
I'esotlsmo. ma Kantor se nt 
salva per 11 senso vivo ed 
umano che ha dei suol teml, 
per la cnpaclta di cogllere dl 
ogni scena un suo rlposto sl-
gnlflcato. un suo rltmo, una 
sua verita quasi rltuale 

m. d. m. 

FIRENZE 
La personale di Fernando Farulll alia Gal

leria Santacroce raccoglle poco piu dl una 
ventlna dl dlplntl e altrettante opere in 
bianco e nero, tra acqueforti e pastelll; e ne 
fannp parte sia alcuni degli • Oggetti •• e 
deJIe -Fabbriche- gia esposti n Roma alia 
Galleria Fante di Spade nella prlmavera dl . 
quest'anno. sia un gruppo dl quadrl dlplntl 
negli ultimi mesl Cio consente di valutare 
la portata che le esperlenze e I risultati rag-
glunti da Farulll nel perlodo del - paesag
gi di Piombino» sono destlnatl ad assumere 
nell'evoluzlone del suo llnguagglo plttortco 
Permette insomma dl registrar* con evl-
denza I'acqutsto che alia pittura di Farul
ll viene da quell'esperienza: U colore di 
paesaggi come - Raggioli» (che aiflora den-
so e acceso con una llberta e insleme una 
capacita di alluslone Immediate concreta. 
in uno spazio plttorico che e un po* come 
quel - muro transitablle a tutte le profon
dlta- delle ultlme cose di De Stfiel. soltanto 
piu denso e concitato — in assonanza piu 
che con Matisse, con Picasso, e, se mat, con 
Gdricault). e uno strumento messo a punto 
nella incandescente impaginazione delle 
- Acciaierle - Qui a Firenze, tra gli altri 
abbiamo rivisto. di quel gruppo di opere. 
- Piombino" spazio per una autobiografla» 
esemplare per I'equllibrio tesissimo tra la 
necesslta compositiva che governa il qua
dro e un colore al massimo della sua ec-
cltazione; e quella «Fabbrlca» (gia espo-
sta alia Mostra - Oggettivltfi e flgura» M 

SAV0NA 

Fernando Farulli 
Komu) contrassegnata dall'uso liberissimo 
di elementl di estrazlone cublsta (II cu-
bismo colorato, -orflco- dl Delaunay), al
tra prova della complesslth, rlcchezza, ll
berta e slcurezza del discorso che Farulll 
Intrattiene con la presenza, con la folgo-
rante o implacabile flsicitft delle cose 

L'lnteresse maggiore della • mostra con
verge per6 soprattutto sui recentisslmi 
•. Florl -, che (come gli Intensl pastelll In 
bianco e nero e le acqueforti) corrispon-
dono felicemente a quanto Farulll, nei lu-
cldl «fotogramml In parole - che accom-
pagnano 11 catalogo, e In cui spiega le sue 
ragioni. dichlara a proposito della sua - Ico-
nografla quotldlana *; - Credo che si possa 
raccontare senza azlone, narrare dlnamlca-
mente dlpingendo oggetti ferml nello spa
zio-. Nel *Fiorl», il rapporto dei mazzl 
spesso ancora awolti nella loro Impugna-
tura dl carta o del petall vlgorosamente 
sforblciati. con i loro sfondl affldati alia 
intensity degli accordl cromatici o popo-
lati — come e 11 caso dei due quadri dl 
grand! dimensionl — di oggetti percossi da 
quel suo bianco abbaclnante. concorre a 
reallzzare queste meta/ore cos) vivamente 
e dolorosamente - reali * e a fare della 
pittura dl Farulli. come scrive 11 pittore 
stesso, una pittura dove - il mito s'altmentl 
dl fatti, corrlsponda alia realta autentlca 
dei fatti-

Anna Maria Mura 

«Albisola '64» 
La Galleria - La Fontana -

di Savona ha ripreso l'attivl-
ta con una mostra collettlva 
che, presentandosl con la si-
gla - Albisola *64 -, allinea una 
trentina di artist! il cui comu
ne denomlnatore e la par-
tecipazione alia vita estiva, 
air« ambiente » dl questo sln-
golare e unlco — credlamo — 
crocevia artistico che e II cen
tro ceramistlco a pocbi chi-
lometri dalla clttk 

E* quindi una mostra che 
non presenta un gruppo omo-
geneo di artisti che operlno 
nell'ambito dl una tendenza-
e difficile infatti pensare ad 
una dlssimigllanza maggiore 
di quella che separa il raf-
flnato edonismo di Luclo Fon
tana dalla essenzialita e chia-
rezza del realismo dl Jos^ 
Ortega, o la densa. mlstlcheg-
giante morbosita di Fiescni 
dallastrattlsmo geometrico di 
Regglanl e dalle vision! in cui 
Scanavlno entro un dramma-
tico spazio serra dappresso 
uno sfuggente grovigllo di 
immfleini. E si potrebbe con-
tinuare. ma bastera l'elenco 
degli espositori ner documen-
tare sia il livello che il ca

rattere della mostra che rac
coglle, oltre al norm* segnala-
tL opere dl Benedlni, Borgon-
zoni, Bruzzone, Caldanzano. 
Cagnone, Caminatl. Crippa, 
Gioxe De MlchelL Fabbri, 
Frassa" Glusto. Manglnl Me-
sciulam. Renata MInuto. No-
bile, Paulucci. Pescetto, Pe-
trollnL Pollero, Sassu. Vilfre-
do Lam. 1 francos! Grimnud e 
Bee e lo jugoslavo Mardesic. 

Si pu6 agglungere qualche 
nota su Aurelio Caminatl, il 
cui gusto in ceramlca del gal-

. lerista milanese Carlo Car-
dazzo. scorn parso nel febbraio 
di quest'anno (una delle tra-
dizionali figure della - gal
leria - dl personaggl della 
-colonia- alblsolese) -Inges-
sato- entro un lnvolucro po-
polato di amorint, mostra do
ve pub arrivare, quando non 
forza la mano. Tautentica ve-

1 na di affettuoso e nmmiccan-
te narratore che questo arti
sta possiede. 

La mostra, pur nell'apparen-
te casualiti con cui raggrup-
pa artisti cos) lontanl tra loro, 
non manca dl una sua ra-
gione. Se e vero che, come 
scrive Tullio d'Albisola nella 

prescntazione del catalogo, si 
tratta di «un brogllacclo dl 

, annotazionl Indicative rlcava-
te da un diligente studio cri
tico » (in altre parole: una 
antologia essenziale del lavoro 
svolto dalla Galleria Pescetto 
nella stagione estiva), e an
che vero che la mostra ap-
pare come il « prolungamen-
to - autunnnle del clima albl
solese, marcato dalla partecl-
pazione di artisti di livello in-
ternazionale, a cut flnora si a 
guardato piu come nd un ele-
mento dl colore locale che co
me ad un fertile terreno per 
Iniziattve capaci di - flssare» 
questa spontanea e rlcca pre
senza. rendendola mono occa
sional capaci cioe di tradur-
la in conoscenza piu diffusa, 

' in esperlenza che sia di sti-
molo per tutti coloro che alle 
cose dell'arte sono interessati. 

L'lnteresse dell* inlzlatlva, 
". che sembra voler prosegulre 
' alia - Fontana - l'opera inl-
ziata con impegno alia Gal
leria Pescetto dl Albisola. con-
siste proprio nel fatto che al 
muove in questa direzione. 

s. r. 

ROMA 

Giovanni Majoli e Gian Pao
lo Berto hanno esposto alia 
galleria «Tormargana» in 
piazza Margana a Roma, dal 
15 al 31 otfobre. Nelle foto: 
Ritratto con bambino di Gian 
Paolo Berto (a f ianco) e Mater-
nita di Giovanni Majoli (sotto) 
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