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investimenti del Comune per I'incremento 
del patrimonio artistico cittadino sono tra i piu forti d'ltalia 
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lENATO GUTTUSO: « I I 
jomizio (omaggio a Giu-
feppe Dl Vittorio)» 

nuove 

PARMA 

acquisizioni dei musei 
d'arte antica e moderna 

ROBERTO S. MATTA: 
«L'Etre ouvert ou I'Etre 
est vert *>, 1962 

Presso Possessore Zangheri lavora una commissione consultiva 
distiidiosi e critfci d̂ arfe — Recenti acquisti alia BiennaU di 
Vemzia — ProgettiperM sede delle Gallerie comunali 

' Kelje sale d'esposizione 
del' Museo, civico di Bolo-; 
gna si h inaugurate il 31 
ottobre . U J . la c Mostra 
delle nuove acquisizioni al-
le raccrilte comunali d'ar
te > comprendente dipinti 
e sculture d'arte antica e 
moderna acquistate negli 
ultimi anni. Per quanto ri-
guarda l'arte contempora-
nea, • le > opere presentate 
vengono ad arricchire il pa
trimonio della Galleria co-
munale, patrimonio che 
negli ultimi anni si era gia 
notevolmente accresciuto. 
Dal 1925. data della sua co-
stituzione. e per tutto il pe-
riodo fascista. la Galleria 
comunale d'arte moderna 
ha avuto, un incremento 
incostante, lento e faticq-
so. Influenze - particolari 
dell'ambiente, - e condizio-
namenti tipici della situs- . 
zione bolognese di quegli 
anni, chiusa ad ogni forma ' 
di rmnovamento, la conce-
zione deirarte come fatto 
« subalterno » e trascurabi-
le della vita pubblica, e non. 
larghi orizzonti di cultura, 
hanno impedito all'istituto 
durante il ventennio dt re-
gistrare i fatti piu impor
tant! della nostra srtoria del-
Parte, anche di quella bo
lognese. Valga per tutti lo 
esempio di Morandi, del 
quale, fino a pochi anni fa, 
non csisteva in Galleria 
una sola opera. Vi fu, e 
vero, una documentazione 
abbastanza convineente per 
gli artisti, bolognesi che 
operarono nel senso di un 
rinnovamento artistico nei 
primi anni del secolo, da 
pizzirani a Romatmoli, da 
Protti a Garzia Fioresi, o . 
nelle strette di una sorta di' 

.« straoaese » come ' Coraz-
za e Bertocchi. fino a Saet-
ti e Guidi. ma la situazio-
ne che il Comune di Bo
logna si trovo ad affronta-
re non poteva certo dirsi 
brillnnte 

.Le Amministrazioni ,de-
f mocratiche nunumtnrnno 
t gli stanzinmenti e fu prov-
» Wduto alia nomina per in-

di un direttore nel-

- la persona di Francesco 
, Arcangeli, il quale ha in- . 
; teso colmare le lacune di 
: documentazione, alme'no le 
- piu vistose. • ,-... i ; :H -•••< 

Cinque anni 
di lavoro 

Con la costituzione, nel 
1959, dell'Assessorato alle 
Istituzioni culturali, si e 
giunti ad una prima siste-

• mazione delle raccolte e si 
e posto chiaramente il pro-
blema di un'ampia dota-
zione alia Galleria. La 
creazione di una Commis-

. sione consultiva (ne fanno 
' parte tra gli altri i profes-
sori Bottari, Laurenzi. Gnu-

i di, Arcangeli. Cavalli, i cri-
• tici - Giuseppe " Baimondi, 
; Mario De Micheli. Antonel-
• lo Trombadori, i pittori Ro-
.magnoli e Corsini) incari-
'. cato di formulare proposte 
• in merito alle iniziative da 

prendersi dall'Amministra-
! zione comunale nel setto-

re delle arti. composta da 
i critici e studios! non solo 
• bolognesi, ha permesso di 
. impostare in modo corret-
• to i problemi museografid 
. e un progratnma di attivi-

ta condotto secondo II prin-
cipio. affermato" in con-
creto. deirautogoverno de-. 
gli intellettuali. Negli ulti-

• mi anni la Galleria di Vil-
' la delle Rose si e cosi ar-
: ricchita di opere di note-
; vole • interesse, acquistate 
) secondo I principi informa-
. tori anche recentemente ri-

baditi dall'Arcangeli: - la 
; documentazione dell' arte 
: locale, senza trascurare 
]; glj svftlgimenti * dell'arte 
; nazionale e un'apertura sul 

vasto ambito internaziona-
le Sono state acquisite. tra 
le altre. ODere di Maurice 
Denis. Wols. Fautrier. Mo
randi. Sironi, Licini, Gut-
tuso. Corsi. Tapies. Canta-
tore. Vo?nicnflni, Zigaina, 
Sughi. Brunori. Romiti. 

. Vacchi. Pozzati. Longane-
si. Leoni, De Vita, Friz 
Winter, • Francese, Rugpe-

' ri, Chighine, Morlotti, Man-
' delli, Moreni, Pancaldi, 

Ciangottini, Tavernari, Pe
rez, Ghermandi, Fabbri, 

' Minguzzi. Ne alia campa-
gna degli acquisti si e limi-
tata l'attivita della Galle
ria, che, secondo il princi-
pio del c museo vivo >, e in-
tervenuta direttamente nel-
la realta culturale cittadi-
na ed italiana con la pro-
mozione di conferenze, di-
battiti, most re ad alto li-
vello. Ricordiamo per tut-
te quella dedicata, nel 1963, 
ad una antologia della pro-
duzione di Roberto S. Mat-
ta, che suscitd interesse in 
Italia e all'estero. 

La raccolta oggi presen-
• tata el Museo civico costi-
; tuisce un ulteriore passo 
: nella vita dell'istituto. Fra 
• le opere esposte e c n Co-

mlzio, omaggio a Giuseppe 
• Di Vittorio* di Renato Gut-
'. tuso. u n o : dei dipinti piu 

complessi del maestro ita-
liano, c L'Etre ouvert ou 
VEtre est vert* di Matta, 
ampia composizione ove la 
realta psicologica si fonde 
con quella . oggettiva. Di 
Hans Arp e esposto un pic
colo « collage », Papier* di-

• chirks, accanto a un super-
, bo «guazzo» di Graham 
: Sutherland. Sette dipinti 
. del pittore bolognese Athos 
Casarini, attivo nei primi 
anni del secolo negli Statl 
Uniti. costituiscono una 
compiuta sintesi dell'opera-
to dell'artista che fu fra i 

"• c realisti della citta > ame-
ricanl e quindi. con Stella, 
II primo futurista d'Ameri-

, ca. «Testa di morto» di 
Jean Ipousteguy, un bron-

i zetto di alta suggestlone 
. plastica e particolarmente 
• rappresentativo della cupa 

inquietudine dello scultore 
francese, un Bendini inso-
htamente squillante nei to-
nl e controllato nel gioco 
degli spazi. una delicata 
tFantanla di paese* di Gio
vanni Ciangottini. un « Nu-
do* fortemente impostato 
di llario Rossi. cCatalalco 

.• secondo ». tipico documen-
• to dell'ultima produzione di 

Sergio Vacchi, « Gli scom-
partimenti > di Leonardo 
Cremonini, carico di una 
sorta di amarezza traspa-
rente nel gioco «liberty>, e 
un *Torso di Cristo* di Vit-
torio Tavernari, documen-
tano gli acquisti alia re-
cente Biennale veneziana. 

Per quanto riguarda l'ar
te antica, Gian Carlo Caval
li, direttore delle collezioni 
comunali d'arte. ha presen-
tato un significativo dipinto 
di Guido Cagnacci < Morte 
di Cleopatra >; un « Erco-
le» la cui attribuzione ai 
Carracci e certa, sebbene 
sussistano dubbi se si trat-
ti di Agostino o di Anniba-
le, il bozzetto per il « Ri-
tratto del Cardinal Lamber-
tini» di G.M. Crespi, tenu-
to a modello per il ritratto 
a grandezza naturale ese-
guito dall'artista nel 1739 
(ora alia Finacoteca vatica-
na), oltre ad un limpido 
disegno di Guido Reni. 

Le dotazioni 
per acquisti 

Le important! acquisizio
ni d'arte antica e moderna 
sono" state rese possibili 
dallo sforzo deH'Ammini-
strazione comunale che ha 
aumentato progressivamen-
te le dotazioni per acquisti 
di opere d'arte, portandole 
dai 10 000 000 di lire del 
quadriennio 1957-1960 ai 
54.000.000 di lire del qua
driennio 1961-1964. C\o ha 
consentito al comitato per 
gli acquisti, formato da 
Cesare Gnudi, Mario De 
Micheli, Antonello Trom
badori e dai direttori delle 
gallerie Francesco Arcan
geli e Gian Carlo Cavalli, 
di rendere piu ampiamen-
te rappresentativo il patri
monio artistico comunale 
che verra ospitato, in un 
prossimo futuro, in sedi ra-

; zionali e moderne il cut 
progetto e gift in corso di 

• elaborazione. 

. . ~. • • • ' . .'. ,:*~'.\.V. 

e landtura 

Franco Solmi | 

A distanza di pochi giorni dall'apertu-
ra della grande mostra della «Natura 
morta italiana » al Palazzo Reale di Na-
poli, ecco una seconda splendida mostra 
pure dedicata alia « natura morta v. Si tratta della 
« Mostra di Cristoforo Munari e della natura morta 
e m i l i a n a v che verra inaugurata domani a Parma, 
alle ore 18, e che e stata suggestivamente allestita 
nel salone delle Scude-
rie in Pilotta. In questo 
stesso ambiente, si rtcor-
dera, si tenne Vanno 
scorso con grande successo 
la mostra di Renato Gut-
tuso. 

La- mostra del Munari • 
ripropone il significato e il 
valorie ' di una delle ' piu 
vive e fertili < scuole > del-

,la *tnatura morta >, quella .. 
emiliana, e ne tra'ccia un , 
panorama •• - appassionante 
che e anche uno spettacolo 
retto da una regia tanto 
moderna quanto esatta. Ol
tre cento sono le opere 
provenienti dalle citta-
chiave per la storia di 
questo < genere >: Berga
mo, Bologna, Firenze, JVa-
polt, Genova, Venezia e 
Milano; sono state prestate 
dalle maggiori Gallerie 
Nazionali e da importanti 
collezioni pubbliche e pri
vate. 

La mostra, studiata dalla 
Sovrintendenza alle Galle- >> 
rie di Parma e di Modena 
col concorso del comune dl -
Reggio Emilia e della se-
zione parmense di « Italia ' 
Nostra», e accompagnata 
da un ampio catalogo cri-
tico redatto da Augusta 
Ghidiglia Quintavalle. 

Al centro della mostra e 
la singolare personality dt 
Cristoforo Munari, un pit-
tore fino a venti anni fa 
del tutto ignorato e le cui 
opere pregevoli e plastica-
mente assai caratterizzate 
pure passdvano, senza quie-
te, da tin'attribuzione al-
I'altra, principalmente ad . 
autori ' fiamminghi • come 
Villem Heda o Cristian Be-
rentz o anche aU'emiliano 
Andrea Benedetti operoso 
in Fiandra oltre che a 
Roma. •-• : -

17 ritrovamento di alcune 
importanti opere firmate 
< Cristoforo Munari da Reg
gio > ha permesso di riuni-
re molti dipinti sotto que
sto nome e la ricostruzione 
della vita e delVattivita in-
te,nsa, attraverso documentl 
e notizie bibliografiche del 
tempo, ha dato sicura con-
sistenza alia misteriosa fi-
gura dell'artista. 

Nato a Reggio Emilia nel 
1667 e morto a Pisa nel 
1720, il Munari operd oltre 
che nella cittn natale. nella 
capitale del Ducato Esten-
se, a Roma, a Firenze e a 
Pisa. I suoi motiui prefe-
riti, sempre cariati con 
uninvenzione schietta ' e 
sicura, sono gli accostamen-
ti nello spazio. veri e pro-
pri montaggi di oggetti, di 
vasellami. porcellane, cri-
stalli, strumenti e carte mu-
sicali. libri, tappeti. Cristo
foro Munari dipinse « natu
re morte * essenzialmente 
su due registri (e lo stacco 
fra i due registri ha contri-
buito a lungo ad accentua-
re il mistero della persona
lity del pittore): le * Natu
re morte da salotto* co-
struite preziosamente con 
oggetti raffinati e decorati-
tn, porcellane, strumenti 
muslcali, conchiqlie. fnttta. 
vasi, tappeti; e le * Nature 
morte rustiche * di caratte-
re emiliano e popolare col 
focolare acceso, i quarti di 
c grana ». i rami lucidati, le 
terrecotte a mezza invetria-
tura, le verdure e i tagli 
di came pronti ad essere 
cucinati. Fu anche speri-
colato pittore di ctrompe-
Voeil» che gli guadagnaro-
no la protezione del duca 
estense e del Granduca di 
Toscana. • 

DalVinsieme delle opere 
il Munari risulta una fi-
gura artistico decisamente 
in opposizione alia cultura 
classicista e scenografica 
dei Bovlanger, Colonna. 
Mitelli, Bibfena, ecc, una fi-
gura anche complessa per 
la mediazione operata fra 
il realtemo lombardo-emi-
liano e la rafflnata elegan-
za decorativa dei fiammin-

le 
MILANO 

CRISTOFORO M U N A R I : 
• Autori tratto • (part.) 

ghi. Una sessantina sono le 
c nature morte > autografe ' 
del Munari; ad esse sono 
state opportunamente avvi-
cinate pitture di altri au
tori italiani e stranieri coi 
quali esistono precisi nes'si 
stilistici: dai Berentz al 
Benedetti, dai < Fratello 
del Guercino > al Crespi, 
dai Baschenis al Cittadini, 
dallo Spadino al Resani, 
dai Boselli al Boulanger, 
dai Magini al Cioci. Una 
interessante rivelazione e 
quella dell'ignoto pittore 
che firma con la sigla < G. 
D. V. * che parla anch'egli 
un linguaggio emiliano con 
riflessi fiamminghi e si av -
vicina alle < Nature morte 
di cucina > del Munari. 

Un aspetto affascinante 
della mostra e Vambienta-
zione che £ stata tentata, 
con bella efficacia, dei qua-
dri. Mobili del tardo sei-
cento e del primo settecen-
to, vasi di cristallo tede-
schi, vetri dt Murano, ce-
ramiche ttaliane, francesi 
e fiamminghe, strumenti 
musicali, rami, alambicchi 
e storte delle cucine e del
le spezierie settecentesche, 
orci e fiaschi, albarelli e 
bottiglie, tutto tin mondo 
di oggetti i stato liberato 
dalla polvere e dai pre-
concetti del museo e por-
tato qui per dare al visi-
tatore l a dimensione della 
realta che il Munari e gli 
altri emiliani portarono 
nei quadri con sentimento 
forte e dolce della vita di 
tutti i giorni, ancora do-
po decenni e decenni se-
guendo il pensiero domi-
nante dell'imitar bene le 
cose naturali che fu Vatto 
primo, umile e grandioso, 
e popolare del Caravaggio. 
Questa mostra suggestiva, 
di cui riparleremo diffu-
samente, si inserisce non 
soltanto sulla linea degli 
studi e delle mostre aperte 
dai Longhi ma anche nel 

. rinnovato interesse poetico 
e critico per una pittura 
della realtA che oggi tor-
na a manifestarsi, un po' 
ovunque, nelle esperienze 
contemporanee. Non e*k 
dubbio che il grande capi-
tolo della « natura morta » 
e della pittura della vita 
quotidiana, in Italia e in 
Europa, va sfogliato avi-
damente e attentamente, 
anche dq quanti sono im-
pegnati nell'arte di oggi, 

• perchi molte delle radict 
piu tenaci e profonde del 
ricercare realistico attuale 
affondano in questi anni e 
in questi dipinti c lontani » 

d«. mi 

DAVID BURLJUK: . II muratore >, 1912 

L'avanguardia russa di nuovo «a fuoco» 
IN QUESTI ultimi tempi, l'interesse intor-

no-al fenomeno artistico dell'avanguardia 
russa, racchiusa • tra le due date <. 1905-1925, 
e andato notevolmente crescendo. In Italia 
s'e incomlnclato con la mostra delle opere dl 
Malevic, organlzzata presso la Gallerja" d'Ar-
te Moderna dl Roma, e si e continuato con 
le espbslzlonl dl Larlonov e della Gonciaro-
va. Ora. su questa Ilnea. ma ampllflcandone 
la vlslone, la Galleria del Levante, In Via 
Sant'Andrea 23. gla benemerlta per altre ini
ziative dl slcuro livello culturale, ha ordl-
nato una rassegna abbastanza larga e nutrlta 
del pittori e degli scultorl che furono gli 
animator! piu attivi dell'avanguardia russa. 

Per chl sa quanto sla dtfflclle mettere ln-
sleme un simile materlale. caplra anche l'ec-
cezionallta dl questa manlfestazione. E' un 
fatto che ancora oggi una pagina per al-
cuni aspetti decislva dell'arte contemporanea. 
com'e appunto la pagina dell'arte russa di 
avanguardia, non e stato ancora posslbile scri-
verla, poicbe non e stato ancora possibile 
studiare sla in estenslone che In prolondita 
le opere e i document! che glacciono nei mu
sei sovietlci o nelle collezioni private di 
Mosca e di Leningrado. Solo adesso s'incomincia a farlo, ma ancora troppo lentameiite e con 
difficolta. Uno degli studi piu completi, sino ad oggi, e il volume dell'inglese Camilla Gray, 
i vionierl dell'arte in Russia, pubblica to in Italia qualche mese fa nelle edlzlonl del Saggta-
tore. Si tratta di un volume ricco di illustrazioni e di notizie, che abbraccia un periodo piii 
lungo dl quello che ha vlsto 1'avventura speclflca delle avanguardle. II Hbro Infatti parte dai 
18£3 e prende in considerazione tutto l'arco dell'arte moderna russa, anche se poi concentra la 
sua attenzione soprattutto sull'ultimo periodo. Quest'opera quindi costituisce una preziosa izt-
troduzione all'argomento e ha 11 preglo dl farci caplre come una serie dl ulteriorl studi sulle 
poetiche e sulle suigole personality non dovrebbe ormai piu tardare. 

La Galleria del Levante ha voluto per6 fare anche qualcosa dl pla. Non si e acconten-
tata cloe di presentare la schiera degli artisti che hanno operato in Russia e in Unione So-
vletica nel periodo dell'avanguardia, ma ha in teso raggruppare anche quegli artisti russi che 
il loro contributo all'arte contemporanea I'hanno dato direttamente In Occidente, artisti come 
Soutine, Zadkine, Delauney. Segall Lipchltz, Arcjpenko, ed altri ancora. II panorama che ne vlen 
fuori acquista cost un particolare valore e rive la la profonda vivacita creatlva della prima 
generazione russa del '900. 

Nella mostra mancano solo due nomi di rilievo, quello di Malevic e quello dl Jatlln. Ma
levic fu il fondatore e il teorico deirastrattlsmo russo detto «suprematismo ». antecedente di- . 
retto, con almeno una precedenza dl cinque anni, del «neo-plasticismo» di Mondrlan. Tatiln . 
fu.invece 11 fondatore del «costruttlvismo-, il movimento piu originate daU'avanguardla rusra, • 
a cui inizlalmente appartennero anche 1 fratelli Gabo e Pevsner: il «costruttlvismo» favo-
riva l'incontro dell'arte cdn la tecnica, awlando quel discorso che avra 11 suo esito piu frut-
tuoso nel.disegno industriale. 

In compenso pero, nella mostra, vi son,o varl esempi dei" due creatorl del « raggismo*. ; 
Larlonov e la Gonciarova, noncbe del due fratelli Burljuk. David e Vladimir. David fu >fl 
grande amico di Majakovskl, col quale diede vita al movimento futurista in poesia. 

Gli altri artisti present! alia mostra sono Kandlnsky, Chagall. LtssHzkif, Bakst. Benois. . 
Rosanova, Werefkin. Di tutti questi artisti e dl altri ancora. sono state scelte opere. salvo 
qualche raro caso. appartenenti al periodo in questione. 

Sino al '25, in Unione Sovietlca. tali ricerche e esperienze furono possibili. Ancora a 
un anno dalla morte di Lenin, lo spirlto lenlnlsta era vivo e presente nelle deliberazioni 
ufflciali sull'attivlta culturale, come si pub vedere da questo documento • Sulla politica di 
partito nel campo della letteratura-, dove tra l'altro si dice: « n Partito deve pronunclarsi 
per una libera emulazione tra i different! gruppl e tendenze. Non si pu6 ammettere che un. 
decreto del Partito accordi un monopolio legale a un gruppo o a un'organlzzazione letteraria 
qualsiasl. Sostenendo materlalmente e moralmente la letteratura proletaria e contadina. aiu-
tando i compagni di strada, ecc, il Partito non deve dare 11 monopolio a nessun gruppo, 
fosse anche 11 piu proletarlo ideologlcamente: c!6 significberebbe. prima d'ogni altra cosa, 
la dlstruzlone della stessa letteratura proletaria». 

E' stato il mutamento di questa linea lenlnlsta che ha impedito un naturale svolgimento 
delle avanguardle in senso maiakoschiano o nel senso che avrebbe voluto un Eisensteio. Dl 
qui l'abbandono dell'Unione Sovietlca di tutti quegli artisti che pure avevano - accolto la 
Rivoluzione d'Ottobre come un'autentica liberazione. - -

Cosl la storia dell'arte sovietlca ebbe un altro svolgimento. Ma oggi e venuto il momento 
dl studiare meno approssimativamente le ragion! dl tale storia. di tale complessa vicenda. Eoco • 
perche le mostre come questa della Galleria del Levante sono di grande Interesse e attualita, 
indispensabll! per una prima presa di contatto con 1'argomento. 

Gli allegri feticci di Caminati 
ALLA GALLERIA « Milano », in via Spi-

ga 46, Aurelio Caminati espone una ric-
ca serie d! personaggi in ceramica: protagoni
st! del volt spaziali. divi cinematograflei, san-

. toni surrealist!, mercantl d'arte e pittori. La 
• scoperta della ceramics, awenuta due anni fa, 
fu per Caminati come la scoperta di un nuovo 
continente. Ad un tratto s'accorse che poteva 
fare tutto ci6 che voleva e che lo affascinava: 

.' macchine da corsa col tub! di scappamento 
dilatati come trombe di fonografo, televisor! 
esorbitanti come occhi di Ciclope, frigoriferi 

> panciuti come Budda di porcellana, insomma 
tutta la selva di totem e di feticci apparte
nenti alia nuova mitologia industriale del no-

• stro tempo. Ma non solo questo. Caminati 
possiede un senso allegro e spregiudicato 

, della vita, si muove con dislnvoltura, k aller-
gico a qualsiasl genere dl metafisica, ama le 
cose nella loro verita immediata. Cosl egli e 
immerso nella cronaca. nei «fatti del gior-
no», segue 1 process!, i delltti d'onore, s'in-
teressa agli intrighi della mafia, ai colpi spet-

: tacolari dei gangsters, alle vicende della 
Callas o della Liz Taylor, va a vedere I films 

: dell'orrore e i mammut in tecnicolor della 
Metro. - -

Tutto cio awiene in Iui spontaneamente e 
tutto si mescola dentro di Iui in una sorta di 
fantastico vitallsmo. In tal modo. ben presto. 
accanto a! prodigi tecnici degli elettrodome-

• stici e dei motor!, presero forma i suoi rac-
conti plastici urban!: le risse di quartiere. le 
rapine alle banche, le sparatorie tra bande 
rival i. 

Nel fervore di questi raceonti plastici, la 
natura di Caminati ebbe occasione dl rive-
larsi con plenezza una natura estroversa, 
mimetica, abbondante. Ed e sulla spinta di 
questa natura che egli ha sviluppato il suo 
lavoro sino ad oggt La dote fondamentale 
di Caminati e questo amore malizloso e in-
nocente per tutto ci6 che lo circonda. Egli 
possiede una straordinaria perspicacia per 

cogliere il senso di una situazione, il carat-
tere, le manie e le debolezze degli uomini, 
ma al tempo stesso investe questa sua qua-

1 lita intuitiva con una fresca vena di Hrismo 
1 estemporaneo che risolve l'ironia in brillant* ! 

;' definizione espressiva. 
E* attraverso questa lente ch'egli vede 1 : 

suoi personaggi. Cosl Picasso diventa un busto ' 
• da imperatore romano-iberico, D e j Chirico ' 
' una specie di fachiro cehtenario. Chagall un -

amabUe uccello grinzoso, Carra un nonno al-
l'antica e Fontana appare in divisa d'amlanto 

. opportunamente bucberellata, 
Caminati non e certo un artista -aristo-

cratico». non sceglie i suoi argomentl in 
punta di forchetta. Lo commuovono le no
tizie che commuovono tutto il mondo e ana 
sera si diverte col films che dtvertono mi-
lioni di persone. n suo Gagarin o il suo Gleen, 

. 11 suo Gary Cooper o il suo Frankestein ap-
{>artengono senz'altro all'eplca popolare, col 
oro gusto d! televlslone al bar dell'angolo 

e di cinema periferlco: sono fasclati di inge-
nua leggenda e di meraviglla. sono 1 nuovi 
angeli. i nuovi santi, i nuovi diavoli. 

Pop art, dunque? Nel senso che si da oggi 
a questa parola dire! dl no. Nel senso invee* 
di qualcosa che rompe un linguaggio chiuso, 
specialistlco, arroccato dentro le proprie con-
quistc formali, per rltrovare I termini di 
una comunicazione piii larga e pcrsuasiva. 
allora e meglio parlare addirittura dl arte 
popolare. 

Î a freschezza, I'arguzia. I'argento-vivo che 
anima l'ispirazione di Caminati non devono 
d'altra parte confondersi con la poetlca del 
- candore » prima di tutto perche in Caminati 
e'e una precisa coscienza dei suoi modi e dei 
suo! mezzi. e quindi. in particolare. perche 
la sua visione e capace di acutezze epigram-

. matlche e critiche che solo un artista 41 
maturate convinzloni puo concepire. 

Mario De MicheN 

ROMA 

Verrusio al 
«Terzo Mondo» 

PRESSO la Llbreria Terzo Mondo (Roma 
Via XXIV Maggio 47) e in funzione 

dai 1962 una interessante attivita di mostre 
d'arte curate da Giorgio Di Genova. Si ft 
trattato finora di rassegne dedicate all'opera 
grafica dl giovanl e gicvanissimi artisti ita
liani e stranieri impegnati nel fDone del mo-
demo realismo. Alcuni, come l'argentino Pe- ' 
reyra e lo spagnolo Brinkman. sono statl 
presentati per la prima volta in Italia. Hanno 
esposto presso il Terzo - Mondo, Calabria. 

• Guccione. Quattrucci. ReggianL CapotondL 
Checchi, Gaetaniello. Crociani. Landtni, Ma
ria Luisa Eustachio. Borrelli. Romagnoni. Re-
calcatL Ferronl, Benedetto, Carrol. La mo
stra inaugurate della presente stagione e 
dedicata a tredic! tempere di Pasquale Ver
rusio. Verrusio ha ventinove anni. vive e 
lavora a Roma dove e nato e si e formato 
come pittore. appoggiandosi prevalentemente 
all'esperienza Vespignani-AttardL I lavon 
esposti al Terzo Monde sono frutto d'un re-
cente soggiorno parigino deU'artista ma an
che deH'interesse che tanta parte de! giovani 
artisti italiani ha portato a quel particolare 
tipo di analisi delle contraddlzioni del mondo 
moderno che trova 0 suo epicentre nell'ope-
ra di Francis Bacon. Quel che tuttavia col-
pisce nella rlcerca di Verrusio e il modo 

- tutt'altro che scolastico di fare 1 conti con 
questi problemi. Vi e in queste tempere un 
forte accento autobiografico. un richiamo 
alia realta che tende a rompere lo schema 
del gusto corrente, un tentativo, Insomma. 
dl prendere le mosse piu da un'idea poetlca 
che da un problema di linguaggio. 

a.t. 

Alia galleria - II fantt dl spade • di Roma 
(via Margutta, 54) * aperte unMmpertante 
mostra del pittore Ingles* Graham Suther
land. Nells foto: « La mlnlsra • , 


