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Una mostra di Ossip Zadkine a Torino 
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Ha scolpito Van Gogh 
r * * 

alia ricerca della verity 

Milano: 

Spadari 

alia Galleria 

Gian Ferrari 
Alia Galleria Gian Fer

rari in via Gcsii 19, espo-
ne Gian Giacomo Spadari, 
un glovane artista che da 
Roma, nel '61, si e trasfe-
rito a Milano. Le preoccu^ 
pazioni di Spadari non so-
no poche. Egli si pone pa-
recchi problemi con la sua 
pittura. E in realtd i pro-
bleml ci sono, non sono 
soltanto immaginari. . 

Le ricerche figurative 
per esprimere la comples-
sitd della vita moderna 
hanno caratterizzato la fi-
sionomia di molta parte 
delle avanguardie. Spes-
so perd si e trattato di ri
cerche unilaterali, svolte 
in senso unico. 

L'espressionismo jorza-
va i termini del suo dt-
scorso verso Vesaltazione 
psicologlca snggettiva, il 
cubismo tentava una stati-
ca ricostituzione struttura-
le del mondo oggettivo; il 
futurismo tendeva a co-
gliere quasi cinematica-
mente le component! si-
multanee di un avveni-
mento... L'esigenza d'oggi, 
almeno per mnlti ginvani 
artisti, e quella invece di 
riuscire a crearsi un lin-
guaggio capace di stringe-
re in una sola immagine 
la mutevote. sottile, capzio-
sa e contraddittona molte-
plicitd delle component! 
che costituiscono il lessu-
to sostanziale della nostra 
storia, o delle nostre sto-
rie: interno-esterno, fatto-
emozione, avvenimento -
giudizto. cronaca-visione, 
singolo-pluralitd. 

E' per queslo motivo che, 
a proposito dell'arte di al-
cuni giovam. di cui il com-
pianto Romagnoni e stato 
senza dubbio Velemento di 
punt a. s'i voluto parlare 
di fenomenologia. 11 lavo-
ro di Spadari si £ svilup-
pato in tale clima e «" tale 
direzione. Oggi egli e tm-
pegnato, con la sua pittu
ra, la quale si giova di ogni 
trasposizlone e traslato che 
le sono stati messi a di-
sposiztone da tutte le ten-
denze dt questi ultimi anni, 
dal realismo all'informale, 
dal neo-dada alia popart, 
a trovare tl rapporto tra 
cose, avvenimenti, idee, 
personaggi cosi come si 
determinano nella nostra 
condizione attuale. 

Le preoccupazionl di 
Spadari non sofio poche. 
Come si dice, egli mettc 
molta came sul fuoco. Ma 
egli nossierfe anche una 
tensione morale, una vo~ 
lontd di tntervento, una 
passione che gli consento-
no di alfrontare le dijficol-
ta che si e scelto. 

La sua non e certo una 
poetica < neutrale >. E que-
sto mi sembra gtd un me-
rito. Ma a cid, Spadari u-
nisce una sensibilud pitlo-
rtca che addolcisce talune 
rigidita programmatiche 
della poetica, e il quadro, 
senza dubbio, ne guada-
gna in scioltezza e jre-
schezza. Allora anche le 
fratture dell'immacne 
multipla si fondono e I'o-
pera acquista una sua uni-
td. Allora t jrammenti di 
una cronaca, travano il 
senso di una storia, di un 
dramma umano-sociale. 11 
pittore e presentalo dal 
iritico Emilio Tadini. 

m. a. m* 

In queste ultima settimane la vita ar-
tlstica torinete e stata particolarmente at-
tiva: alia galleria delta Buisola e'e stata 
la mostra collettiva che raccoglieva opere di At-
tardi, Calabria, Ferrorii, Fieschi.-Quccione, Guer* 
reschi e Vespignani; alia Galatea 1'ottima «pefso 

' , ' nale» di Ferrortf; al Pun> 
to 'sono.' state presentate 
le sculture" di un giovane 
artista. Enzo ' Sciavollno. 
che affrontn con singolare 
energia i temi piu ditetti 
e drammatici della crona
ca politica italiana. Ora e 
la volta della mostra di 
Ossip Zadkine. che espone 
alia < Dantesca », libreria-
galleria d'arte in piazza 
Carlo Fel ice 19. 

Si tratta di una mostra 
con dieci statue e una tren-
tina tra disegni, tempere e 
acqueforti: forse la mostra 
piu ricca che questo arti
sta, gia vincitore del gran-
de premio alia Biennale 
veneziana del '50, abbia 
mai tenuto in Italia. 

Ossip Zadkine. che e di 
origine ' russa, appartiene 
alia prima generazione del 
Novecento. Dop6 varle e-
sperienze, riel 1909. prese 
stanza a ' P a r i g i , da dove 
non si e praticamente piu 
mosso, tranne che per il 
periodo dell'ultima guer-
ra durante il quale si tra-
sferl negli Stati Uniti. A 
Parigi, pur non inseren-
dosi nel gruppo, accolse 
la lezione dei cubisti e a 
tale lezione si pu6 dire che 
sia rimasto fedele s ino a d ' 
oggi. * '. . 

Zadkine dunque fa par
te di quel la larga schiera 
di artisti che, all'inizio del 
secolo, emigrarono d a i 
paesi dell'est europeo ver 
so occidente. apportando 
un v ivo contributo alia sto
ria dell'arte moderna, ar
tisti come Brancusi, Souti-
ne, Segal! , Archipenko, 
Kandinsky. 

La mostra torinese ha il 
pregio. sia pure in manie-
ra concisa di rjassumere 
abbastanza efficacemente 
git aspetti fondamentali di 
Zadkine. dai suoi modi piu 
rigidamente cubisti a quel-
11 dove lo schema dei vo-
lumi geometric! subisce 
deformazioni di natura o-
spressionistica. come nella 
< Pieta > del "51 e nel lo 
studio per il monumento 
a Van Gogh del '56. 

Questo monumento. che 
Zadkine pote vedere inau
gurate otto anni fa, non 
senza polemiche, a Wa-
smes . nel Borinage, pro-
prio dove Van Gogh aveva 
trascorso il suo inquieto 
periodo di predicatore e-
vangelico, riunisce un po' 
tutte le virtu e i limiti del
la opera di Zadkine: v ir 
tu e limiti che si rilevano 
anche nello studio pre-
sentato a Torino. 

Le virtu sono nella ca-
pacita di strutturare una 
statua. di darle una impo-
stazione plasticamente e-
nergica: in cio il cubismo 
ha ginvato grandemente a 
Zadkine. 

Un secondo aspetto nel-
1'artc di Zadkine si puo 
noiare maggiormente nei 
disegni e nolle tempere: 
qui ci si accorge che spes-
so Zadkine lavora seguen-
do senza emozione una 
certa ripetizione formate, 
nca lcando uno schema che 
non ha piu mordenie, che 
resta percid sigla non vi-
vificata. Sono limiti. ma 
cio non toglie che in talu
ne sculttire, ed anche nel 
c i tato studio del monu
mento a Van Gogh. Zadki
ne sappia trovare momen-
ti felici. plasticamente co-
raggiosi. Allora la scultura 
acquista un suo vigore. 
una sua potenza. La par
te s u p e n o r e del lo studio 
di Van Gogh, per esempio, 
usufnusce senza dubbio di 
tali quahta. anche se per 
certi versi in tutta 1'imma-
gine persiste un sapore 
persino ottoceniesco. 

La mostra e stata cura-
ta di l igentemente e pre-
sentata con misura. H ca-
talogo reca uno stralcio del 
saggio che Raymond Co-
gntat ha s c n t t o per la m-
tida monografia di Zadki
ne uscita in Francia or 
non e molto. 

Una mostra postuma di Rico Lebrun a Roma 

Le sfigurate 

immagini 

della dignitd 

umana 
Rico Lebrun: Crociflssione, 1950-'63 
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La « Nuova Pesa » (via del Vantaggio, 46) prescnta una mostra degli ultimi die-
ci anni di pittura di Rico Lebrun, un artista americano assai singolare, nato a Na-
poli nel 1900 da genitori Iranco-spagnoli, trasferitosi nel 1924 a Springfield, Illinois, 
con la fabbrica di vetrate di cut era disegnatore, tomato in Italia per tin soggiorno jra il '30 e il '36, 
e morto a Los Angeles nel maggio 1964. II catalogo della mostra contiene un testo di Duilio Moro-
sini, assai utile come projilo critico di Lebrun, e testimonialize di John Ciardi, Daniel Catton Rich • 
Giovanni Carandevte. 

II monumento a Van Gogh di Ossip Zadkine 

La pittura americana 
continua a riservarci 
delle grosse sorprese e. Wi-
rei, nella misura in cui le 
maglie del mercato dell'e-
spressionismo astratto si al-
lentuno e nella misura in cui 
resta imbrigliata quella • fol-
lia razzista e anti-democra-
tica che scuote sempre il gran-
de corpo della societa cmeri-
cana. E" certo che. prima o 
poi, il panorama ufficiale del
l'arte americana dal 1930 ad 
oggi davra essere sensibil-
menfc ritoccato. soprattutto 
come schema di generazioni: 
prima i pittori regionali. pol i 
realisti e gli espresslonisti so-
ciali dei tempi di Roosevelt (e 
in feconda relazione con I'arte 

LA RISATA POP DI 
Di Valerio Adami, che espone al-

l'Attico di Roma (Piazza di Spagna, 20) 
presentato da Emilio Tadini, si potreb-
be dire, per la strana prepotente gaiez-
za sostenuta da una passione morale 
che irradia dai suoi grotteschi dipinti. 
che egli -castigat ridendo* la Pop-Art 
nord-americana. L'Adami si serve con 
bella forza comica di certi elementi 
plastici dei - comics •» per rovesciarne 
il significato e bisogna dire che, a volte, 
1'ironia e la beffa riescono alio scopo 
ia dove falliscono le intenzioni piu 
drammatiche o seriose. 

II terna dominante dei felici dipinti 
dell'Adami b, per cost dire, una gran 
frittata. Un autocarro sfonda un uovo 
gigantesco e... SCRAAASCHHH! la frit
tata e fatta. E* una situazione. quella 
dello SCRAAASCHHH! che nei fumetti 
e ricorrente sia che capiti un guaio a 
Paperon de* Paperoni sia che interven-
gano in una vicenda qunlsiasi, con tutta 
I'cnergia nccessaria, tipi come Super
man. Batman e Flash- Insomnia e la 
classica torta in faccia delle vecchie 
comiche del cinema moltiplicata per 

cento, a livello del mito americano e 
dei superpoteri dei suoi erol. 

L'Adami prende come punto di pai-
tenza il « gergo » plastico dei «• comics -
e lo violenta irridendo al mito ameri
cano quale e diffuso dalla Pop-Art con 
la sua identiflcazione nella falsa «ani-
ma» popolare del fumetti. col suo feti-
cismo degli oggetti e delle merci del 
paradiso americano (il migliore dei 
mondi possibili come dice Robert In
diana). col suo annullarsi nei mezzi e 
nelle tecniche della persuasione mer
cantile di massa. 
, La contestazione e il rovesciamento 
comico di Valerio Adami approdano n 
un'immagine plastica abbastanza com-
plessa e, a volte, troppo elaborata in-
telleltualmente si da perdere evidenza 
e da risultare piuttosto ermetica. Que-
ata immagine mi sembra il risultato 
di una cultura che muove da Matta 
t> dalla sua immagine visionaria strut-
turata da una molteplicita di poli dina-
mici che muovono il racconto come 
delle calamite potrebbero muovere del
la limatura di ferro. 

Ln « sforbiciatura »• fumettistica delle 
figure e flltrata attraverso le sagome 
delle figure di Guernica e di Sogno e 
menzogna di Franco d: Picasso, e ci6 
e assai evidente nei quadri di grand! 
dimensioni. Al colore, brillante scanzo-
nato luminoso, non e'e dubbio, il pitto
re affida l'ilarita dell'immagine, e si 
tratta di un colore che e affinato sul 
L^ger piu popolaresco (del resto senza 
Leger anche i fumetti sarebbero altra 
cosa) e sul Brauner piu bambocciante 
e scanzonato surrealista. In qualche 
parte del quadro il colore 6 campito 
in maniera fumettistica per riempire 
delle sagome disegnate seguendo i con-
torni delTimmagine proiettata sulla tela 
con un proiettore. 

In sostanza, la voluta banal it.h dol-
Timmagine e riscattata da una cultura 
pittorica autentica e da una tecnica 
solidissima: e attraverso tale cultura 
e tale tecnica che l'osservatore perce-
pisce Iimpidamente il distacco giudi-
cante. la * verve - morale del pittore. 

da. mi. 

Mario De Micheli 

Antohi 
As-ai bru5co ma schietto e 

interessante e lo scarto di 
Richard Antohi rispetto alle 
pitture informal! dun pre-
/iosismo esausto esposte in 
questa stessa galleria (- Pe
nelope -. al 99 di via Fratti-
na) all'incirca un anno fa La 
tecnica delle pitture ultime 
del nord -americano Robert 
Rausehenberg il quale, ingi-
cantendo i Mrrzbild dada di 
fkrhwitters. combma fram-
menti fotografici della vita ur-
bana americana sulla tela 
con una narticolare tecnica 
di solventi chimici e di <u-
perfioi fotoseneibili. ha con-
quistato I'Antohi Sui mon-
tag^i da man festi e fotogra-
fie Antohi ritorna anche con 
la pittura heve e fluida in 
tonahta acide o preziosamen-
te -ant iche- . ma ci6 che lo 
affascinn prepotentemente e 
il meccani-mo del mnntaggio 
di frammenti di immagini 
mate larpamente per propa-
gandare qualcuno e qualcosa 

In questo suo interes«e ap-
pare divi«o fra una tentazio-
ne decorativa e fantastira e 
una tenfazione pid illustrati-
va e realistica della quale 
<ono ottimi e«empi quadri co-
me Senza titolo. 1 quattro 
tempi della riolenza. Diario 
d'una buttaaha. il quadro con 
la leonarde»ca Gioconda evo-
cata vicino a una testa d'una 
donna qualsiasi di oggi e. in 
genere. i quadri dove e pre-
sente il pensiero della gurrra 
e della distruzione. II nostro 

gusto ci porta a prefcriru i 
quadri meno decorativi e piu 
evidenti plasticamente che 
sono anche i quadri dove 
I'Antohi e preoccupjto, da 
pittore. di giudicare il mate
r i a l che nporta e combina 

Anzi. senza un'avanzata or-
ganizzazione del matenale da 
un punto di vista giudicante. 
questo pittore sensibile e fine 
potrebbe essere portato a una 
Iettura - europea - della Pop-
Art. in una luce che sta fra 
Morandi e Fautrier. Cid che 
rende intere-sante Ja sua 
svolta e pero un bisogno 
schietto e prepotente di usc:-
re dalla palude informale e 
di comunicare m qualche mo-
do Imgibile un messaggio 
^cmpre meno autobiografico 

Vaiano 
Roberto Vaiano dipinge 

paesaggi e frammenti di na
tura. senza - vedutismo-. vo-
lendo esprimere e comun:-
c;ire le sue idee sulla vita 
attraverso immagini di na
tura Le varia in serie. me-
todicamente. con un linsmo 
di radice cezanniana. cioe 
espressivo e costruttore alio 
stesso tempo. II colore, ener-
^ico e libero. e il protago-
ni.«ta. per cosi dire, dei suoi 
quadri Questo giovane arti
sta. che vive a Roma ed espo
ne al -Giraso le - (via Mar-
gutta. 62a». ama la natura 
dipinta dal grande pittore 
rus«o Nicolas De Stacl e ha 
fatto tcsoro di aicuni suoi 

- princlpi - plastici: - non 
pensare mai al definitivo sen
za l'effimero -, - quel che da 
la dimensione. e il peso delle 
forme, la loro situazione. il 
contrasto-. 

II Vaiano ha un forte ta-
lento positivo: e interessante 
come egli riesce a integrare 
la sostanza organica e natu-
ralista del colore espressio-
nista (Kirchner, Heckel. Ba
con che ha dipinto Van Gogh. 
Munch) entro le strutture 
razionali del costruttivismo 
cezanmano - destaeliano. De 
Stael ha significato per Vaia
no la scoperta di una pittu
ra della natura che non sia 
la patetica e crepuscolare 
immers.one di Morlotti. Una 
natura vista come spazio 
aperto ai sentimenti e misu-
rabile dall'intelletto. senza la 
psicologia della fine e del-
I'ultimo minuto dell'ultima 
ora. 

Una natura, al contrario. 
strutturata su un sentimento 
nascente, con esattezza ed 
energia urbana (in questo 
Vaiano e molto vicino a un 
pittore come Piero Guccio-
ne). con stupore materiali-
sta per la magniflcenza delle 
cose, senza fughe sentimenta-
li dal mondo della citta Que
sto giovane e anche capace 
di un sentimento inquieto e 
drammatico. come si puo ve
dere in due o tre - pezzi -
di questa mostra che rivelano 
anche un'influenza della pit
tura di vegetali di Sutherland. 
ma le grandi strutture della 
natura sembrano reggere tut-
to e agevolmente. 

Jucker 
Alia galloria Porfiri. al SI 

del Babuino. espone il pittore 
Pierre Jucker Svizzero. gio-
vanissimo. e cresciuto in Ita
lia e. per tre nnni. qui a 
Roma, ha lavorato con Aldo 
Natili dalla cui pittura certo 
ha ricevuto un forte stimolo 
ncH'impiego assai libero del 
colore Anche la natura ita
liana e il paesaggio mediter-
raneo acrendono il suo fan-
tastico colonre 
• II paesaggio non brulica di 
particolari descnttivi ma per 
una vitalita visionaria del co
lore: Pierre Jucker opr ime 
e comunica con le immagini 
di natura le sue idee piu ge-
nerali sulla vita Per il modo 
di - co.nvolgere - cielo e ter
ra. piante e pietre in un 
sentimento appassionato e 
umano le pitture di Jucker 
ricordano un po' Van Gogh 
e molto Kirchner. Pechstein. 
Heckel. 

E" in sostanza la cultura 
espressionista che organizza 
i sentimenti di questo schiet
to artista. Ci sono quadn 
dove il colore ha una fluidita 
continua senza struttura. e 
qui e il limite del giovane 
pittore svizzero. e ci sono 
quadri solidamente struttura-
ti e costruiti con raro equili-
brio fra il sentimento del mo
menta e la durabile oggetti-
vita delle cose, e sono. a mio 
awiso , i quadri che hanno 
piu awenire. 

da. mi. 

europea^, poi ancorn gli 
cspressionisti astratti della 
" Scuola di New Yorfc - (che 
avrebbero rotto U legame col 
passato e con V Euro pa) e in-
fine iattuale » Pop-Art ~. 

Rico Lebrun e una perso-
nalita singolare, romp'.essa 
culturalmente e di non facile 
collocazione nel panorama 
americano. La mia conoscen-
za dell'artista e frammenta-
rla, limitata alia stampa su 
di lui, a qualche altro quadro 
sparso e a questa bella mo
stra romana. La qual cota 
rende il g'tudizio assai mon-
co e difficile. 

Inoltre. proprlo dopo il '45 e 
quasi in contestazione della 
pittura d'azione di Pollock, 
Rico Lebrun rifonde la st/a 
sostanziale cultura europea, 
uisionaria e goyesca, surrea
lista e picassiana. per realiz-
zare un tipo di pittura narra-
tiva murale. lavorando sul 
tempi sociall della crociflssio
ne, del diluvio e dei campt 
di sterminio nazisti. Formida-
bile disepnatore, affida ai fo-
gli il suo grande talento visio-
nario e apocalittico, e questa 
sua attivita di disegnatore e 
come ' separata » dal raccon
to monumemale dei grandi 
quadri. 

Nei disegni e'e uno strano 
appuntamento fra William 
Blake, Goya, che egli letle-
ralmente adorb. Klee. Arshi-
le Gorky, Moore, Orozco. Pi
casso: tutti autorl che in lui 
potenziarono in senso visiona-
rio il temperamento morale. 
ossessionato dalla necessiia 
del giudizio. tormentato da un 
sentimento apocalittico di per-
secuzione ch'egli sentiva gra-
vare sugli uomini e sfigurar-
li. Di qui la sua scelta di te
mi ' collettivi -, apocalittici, 
di giudizio universale. 

I grandi quadri sono meno 
fantastic!, quasi strutturati su 
una cultura plastica anzich4 
visionaria. con molti riferi-
menti anche alia tradizione 
italiana antica (sono stati fat-
ti i nomi dei pittori del Cam-
posanto di Pisa, 'dell'Orcagna, 
del Signorelli, di Michelan
gelo dei treccntisti italiani in 
genere), a Griinewald e. fra 
i contemporanei, a Picas.io, 
Orozco. Moore e, forse, Beck-

mann. A volte nei * murall - di 
Lebrun Vossessivo gigantismo 
si colora di archeologismo 
greco-romano. di nobile ucca-
demia quasi nell'umilta della 
competizione con tanti exem
pt antichi 

Potrd sbagliarmi. ma in piu 
d'una occasione formalmeite 
egli sembra partecipare di 
preoccupazioni plasliche non 
del tutto lontane da quelle di 
un Sironi c un Carra\ pittori 
murali Naturalmente Rico Le
brun ha una vcrginili di ta
lento plastico. una spinta ame
ricana e democratica che da 
sangue a tutto 

II tema dominante in Le
brun, gi& a partire dalla cro
ciflssione del '4S-'S0 qui non 
esposta. e quello della dip nit h 
dell'uomo. umiliato. offeto. 
straziato ma sempre riemer-
gente. 

II terr.a della dignita e pla
sticamente esemplificato da 
Lebrun col gigante umano e 
lutto e dctto dal pittore per 
mezzo della forma umana 
Questo gigante Lebrun lo ce
de come un • vinlo - ma e 
nn vinto che ha dalla sua la 
raoione e I'umanitd. II gi
gante e da Lebrun mutilato, 
sfregiato. stravolio: dol pwifo 
di vista plastico Vanatomia 
dell'uomo subisce un massa-
cro. Non cosi I'insicme del 
quadro che res'.a una struttu
ra solida e durabile 

In questa mostra si vedano 
particolarmente i disegni per 
• L'opera da quattro roldl • di 
Bertolt Brecht. quelli per 
Vlnferno di Dante, i disegni 
con le figure sotto la pioggia e 
con le figure emergenti nel 
diluvio e quelli goyeschi E 
ancora i grandi quadri Trac-
cia del carro armato (1950). 
Dachau (1958). Figure emer
genti dal diluvio (1961), che 
e un capolavoro. Figure not-
turne (1962) e Crociflssio
ne (1950-'63). 

segnolazioni 

ROMA 
* * * Oggi, alle 18, Renzo 
Vespignani inaugura una 
importante . mostra perso-
nale con dipinti recentiss i -
mi alia galleria « II fante 
di spade >, al n. 54 di via 
Margutta. 

*** Il g iovane artista spa-
gnolo'Jul ian Pacheco inau
gura lunedi 22 alia galleria 
< Accademia » (piazza del -
1'Accademia di S. Luca 75) , 
una mostra personale. II 
g iovane artista era uno de
gli espositori piii interes-
santi alia mostra « Espana 
libre > di Rimini. La gal le
ria presenta anche disegni 
e col lages di Modesto 
Roldan. 

*** La c Tartaruga » (piaz
za del Popolo 3 ) , dopo la 
interessante mostra della 
pittrice « P o p > Giosetta 
Fioroni, presenta < Una ca
mera da letto di Giacon.o 
Balla >. 

*** Oggi, alle 18. sj inau
gura alia « Marlborough > 
(via Gregoriana 5 ) , una 
mostra del lo scultore A r -
naldo Pomodoro. 

*** Lo scultore svizzaro 
Zoltan Kemeny , gran pre
mio internazionale della 
X X X I I Biennale di Vene-
zia, espone all' Obel i ico 
(via Sistina 146). 

*** Collettiva di giovani 
pittori teramani, curata dal 
centro culturnle « Antonin 
Gramsci >, nella sede del-
l'ARCI (via degli Avigno-
nesi 12) . 

*** M.A. Gambaro espone 
alia c Don Chisciotte » (viq 
Brunetti 21a), una serie di 
dipinti ispirati al « C o m -
batt imento di Tancredi • 
Clorinda » di Claudio Mon
teverdi . 

Manifesti di 
Landini e Spatola 

Dario Micacchr 

Vivo successo riscuote a Roma, alia librena • Al ferro di 
cavallo > di via Ripetta, la mostra dei manifesti politici 
realizzati, su commissione della Federazione giovanile co-
munista di Bologna, in collaborazione dal pittore Landini 
e da Spatola che e I'autore delle scritte. Particolarmente 
apprezzati I manifesti sul Venezuela, su Cuba e sul Congo per 
la loro efficacia ideologlca e per le soluzioni plastlche 
nuove nell'ambito del manifesto politico. Nella foto: Landini 
e Spatola: Venezuela, il piu ricco paese povero del mondo. 


