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Una sala del. 
I'esposiziono 
alia Perma-
nente con al-
cunl manife-
atl dl Leo-
netto Cap-

piello 

Una cronaca del gusto 
e del costume italiano 

Duecento manifest! litografici, scelti con particolare in-

teresse per la produzione di stile » liberty », sono rac-

colti in una bella mostra alia « Permanente » di Milano 

Un manifesto dl Nannl per i prodottl Pirelli (1916) 

Mostra di Piero Tredici a Firenze 

L'UOMO 
ALU MACCHINA 

i 

La pcrsonale dt Piero Tre
dici aperta alia gallerin « 11 
Vnglio » propone un'ottima 
scelta di opere recenti, in 
parte dipinte sotto il segno 
di nuove nttenzioni e ricer-
che. II motivo per il quale 
mi sembra che ci sia da ml-
legrarsi dell'attuale evolu-
zione del linguaggio del pit-
tore e la maggior ricchezza 
e complessita che Tredici 
decisamente vi affronta E 
che lo induce a precisare e 
ad articolare 1'impianto di 
un discorso gia condotto en-
tro 1'ambito di quel gusto 
di passo internazionalc dove 
rnodi cspressioniitici si in-
nestano su esiti « informal! .. 

E" una carattcristica della 
itturn contemporanea che 

c tele di un artista. anche 
se destinate ad essere ven-
dute — e quindi fraite — 
come oggctt: separati. si of-
frano spesso alia - lettura -
quasi come un insieme, si 
complctino. cioe, a vicenda, 
siano nccessarie le une allc 
altre (basta pensare a certi 
c id i picassiani degli ultimi 
nnnl: ma gli esempi potreb-
bero essere moltiplicati al-
1'inflntto) Si tratta di una 
lnterdipenden7a che va al di 
la deU'ovvia concordanza di 
radici e di umori sempre 
riscontrabile nelle opere ap-

L'attivitd 

editoriale e 

.'architettura 
Lunedl 29. alle ore 21.30. in 

Palazzo Taverna. via di Mon
te Giordano 36. a Roma avra 
Iuogo un dibattito pubhlico 
sul tema: -L'attivitA edtonale 
e l'architettura- Parteclperan-
no- Carlo Alberto Cappelli per 
la Casa edit rice Cappelli. En
rico Castelnuovo per Einaudl, 
Alberto Mondadorl per il 
- Saggiatore «. Leonardo Sac-
co per Laterza e Pier Carlo 
Santlnl per Comumta. Din-

Gano Pampalonl. 

partencnti alio stesso perio-
do di un dato pittore; e per 
la quale le opere sembrano 
comporsi in una seppur dl-
sordinata unita. 

E* un discorso, questo. 

Particolarmente valido per 
opera di Tredici degli ul

timi anni. portata avanti sot-
to il segno di una volonta 
di riferimento alia vita con
temporanea (e fino all'atro-
cita emblematica di certi 
fatti di cronaca): per for-
nirne un commento in flgurn 
da qualificare forse — se la 
parol a non fosse sfortunata-
mente tra le piu ambigue e 
rischiose per l'uso in scde di 
critica d'arte — come sim-
bolo: drammatica nolnrita 
tra caos inorganico. di estra-
zione linguistica informalc. 
abitato da strumenti di tor-
tura e macchine mlcidiali. 
c la came indifesa c ribelle 
delta figura umatin (la cul 
resa espressionistica si col-
loca entro un gusto vicino 
ai modi di Francis Bacon) 

Nelle cose piu recenti. In-
vece. andando oltre la si-
rurezza ed eleganza di ctii 
l'artista si era mostrato pa
drone nel maneggiare i dati 
di gusto a cui ho accennato. 
non solo una sintatsi pin ric-
ra staccn dal goreo magma-
tico del colore trame di oe-
getti. ma lo ste*«o discorso 
coloristlco si allarga. mct-
tendo in competizinne nello 
stesso oindro qu*He domi
nant! fredda e calda che il 
nittore aveva cosl rafflnata-
mente nortato avanti. ««pa-
ra , n . nelle onere del "64 

F' il caso dplla eece7innale 
raffia colo»-|stica che da fiato 
al commettersi di viola fred. 
do e dl rosso In • fTomo alia 
macchlna »; ma anch*> deeli 
altri onadH rrrentissimi d«v 
w «l f* nifi Intensa e vital" 
rindi"ldu»"»'on<* ft«dt n«»efettl 
(e il tranasso dal simholo al 
raccontn> come • Votta del-
• a rfeferm -• o an<"*,«» • M?e-
cM"a e Homo •• ch*» si se-
imala ner <an|enza di imna-
pl"T7ion** di unn snazin stra-
vnlto. gett"to rnntro l'nsser-
v»tnre ''•'lla d"rlva lmoaz-
7ita della navimentazlone 
ceArnetrica di Intenso tui-
chese 

Anna Maria Mura 

Tra i mezzi della moderna 
tecnica dinformazione visua-
le, come si dice oggi. it cartel-
lone pubblicitario e senz'altro 
il piu diffuso e il piu popo-
lare. E" un mezzo che ormai 
/a parte, e parte integrante. 
dell'attuale societa dei consu-
mi, e qualcosa d'inseparabile 
dallo stesso paesagglo urba-
no. E* forse possibile pensare 
ad una clvilta come la nostra 
priva di manifesti. di * recla
mes ', di slogans? Il cartel-
lone pubblicitario e insomma 
diventato un fatto cosl evi-
dente e invadente da costitui-
re un vero fenomeno su cui 
sociologhi ed estetologhi eser-
citano da anni il loro giudi-
zio critico, mentre numerosi 
artisti gia da qualche tempo 
guardano ad esso come ad un 
eccitante incunabolo detla 

, pop art. Mi pare dunqjie che 
' ci sia plfc di un motivo per 
Yac^paHere* favorevolmente la 
• moitra che Vente manifesta-

zionl milanesi ha organizzato 
presxo il Palazzo della Per
manente. dedicata appunto al 
cartellone pubblicitario nel 
centenario del manifesto lito-
grafico 

I Hmitl in cui Teiposizione 
e racchiusa sono quindi limiti 
tecnicl. Uespoxlzione doe rac-
coglie ' soltanto i manifesti 
prodotti col slstema litografi-
co e cromolitografico e si 

. Jerma allorchi da quesla 
tecnica si passa a quelia 
della rfproduzione fotomec-
canica a retino. Ne risulta 
cost un panorama che va da-
gli ultimi decenni dell'otto-
cento ad alcuni esempi che 
arrivano sino al J930, sino al 
celebre cartellone a otto co-
lori di Dudovich con la figura 
femminlle seduta all'intemo 
dl un rotolante copcrtone di 
automobile marca Pirelli 

Si sa che il manifesto e nato 
e s'e affermato sul finire del 
secolo scorso tra la Francia e 
Vlnghilterra I noml di Che-
ret. di Toulouse-Lautrec, del 
Beggarstaff e di Beardsley 
sono fondamentali per la sto-
ria del cartellone Ma la gran-
de avventura del manifesto ha 
inizio soprattutto col '900 Ed 
e chiaro 11 perche: all'inizio 
del '900 la societa borghese e 
entrata in una fase nuova di 
sviluppo Dal suo seno si sprl-
gionano dialetticamente nuo
ve energie sociall. che porta-
no a profondi mutamenti Gil 
stessi movimenti proletari ac-
quistano un'importanza sem
pre maggiore 

D'altra parte la problema-
tlca economica del consuml 
impone ai produttori nuove 
forme di vendita. di allarga-
mento del mercato E" in que-
sta nuova sltuazione che i ter
mini di ' propaganda -. di 
• agitazione ». di -pubblicita.. 
ittdeme con tutti i procedi-
menti per suggestionare le 
masse direntano nuove for-
mule decisive, sconosciute al
ia vecchla societa del capita-
lismo ottocenlesco piu statica 
e chiusa in se stessa-

Un critico tedetco. il Rade-
macher. in un suo recentc 
studio ha fatto una serie di 
osservazionl ettremamente in-
teressanti sull'argomento. in 
particolare anche svlla na.«ci-
la del manifesto politico Pur-
troppo alia mostra milanese 
questo tema non e affrontato 
Di cid non hanno tuttavia col-
pa gli orgamzzatori. ma il fat
to che il manifesto politico in 
Italia ha avuto ben poca o 
nessuna fortuna. a differenza 
di quanto e accaduto in Fran
cia o in Grrmania dove arti
sti come Steinlen, Pechstein. 
Richter. KollwiU. Haeckel. 
Dix, Grosz. Heartfield, hanno 
dato a questo genere ptu di 
un capolavoro 

Pur assimilando cid che si 
andava facendo sia in Francia 
che in Germania, gli artisti 
graflci italiani sono indubbia-
mente riusctti ad esprimere 
del calori pubbticftari oripi-
nali. Alcune personality in 
particolare hanno lataato in 
questo campo una traccia si-
crura e autonoma, che ha aruto 
qualche eco anche oltre fron
tier a I noml di Cappiello. e di 
Dudovich, sono d'obbligo Mc 
posslamo ricordare anche 
quelli di Bellrame, Bomagni, 

I Craffonara, Palantl, Mauzan, 

Sepo. Metlicovitz, Hohenstein, 
Sinopico. Nizzoli. 

L'influenza di gusto piu 
forte nel manifesto italiano. c 
non solo in quello italiano del 
resto, e V influenza del • li
berty '. L'clegama, lo slan-
cio. la fantasia della linea flo-
reale offriva al cartellonista 
del primo '900 straordinarie 
possibility illustrative soprat
tutto per cid che riguardava 
la figura femminile e la mo-
da. Sono questi infatti i sog-
getti meglio rappresentatl dal 
manifesto dell'epoca. La serie 
dei cartelloni eseguiti tra il 
1902-1914 per i magazzini Me-
le, una nota casa di confezionl 
napoletana. sono tra gli esem
pi piu belli. A parte la splen-
dida esecuzione e il gusto 
pittorico per il colore, usato 
spesso con accorgimenti lito
grafici raffinati, anche Vim-
magine stupisce per la purez-
za. la fluidita. I'evidenza per-
fctta. 

Una dote del manifesto ita
liano e proprio questa: la sua 
frcschczza cordiale, aperta. 
comunicativa. Questo almeno 
nei migliori rappresentanti 
della cartellonistica e in par-

I 1 
LA F E D E R A Z I O N E 

D E G L I ARTIST I SULLA 

IX Q U A D R I E N N A L E 

Non rappresentativo 
il panorama 
degli inviti 

La Segreteria Nazionale 
della Federazione Naziona
le degli Artisti, aderente al 
ia CGIL , riunitaal il 21 mar
zo u.t., ha etamlnato la 
compoiizione delle commis
sion! e giurie della IX Qua-
drlennale d'arte dl Roma 
in rapporto alle richieste 
avanzate in merito dalla 
Federazione In sede di Co-
mitato Consultivo. Si sono 
rilevatl, tra gli element) po-
sltivl, reffettiva rappreien-
tativita delle diverse tor
rent! estetiche e delle varie 
region! nei component! del . 
le predette commission! e 
giurie, ed il fatto che nes-
sun membro figura come 
rappresentante sindacale 
ma in quanto rispondente 
ai necessari requisiti di 
qualificazione professional 
e competenza tecnica. 

81 e quindi proceduto ad 
un primo esame circa I'ope-
rato della commissione in
viti della Rassegna. La Fe
derazione deve deplorare 
nella rosa degli Invltati gra-
vi carenze rispetto alle esl-
genze unanimemente rico-
nosciute durante la fase dl 
consultazione con I 'Ente: 
I'attuale panorama artistico 
nazionale non vi risulta rap-
presentato in tutta la varie
ty delle sue tendenze e nel
la sua dislocazlone reglona-
le, in particolare non risul-
tano adeguatamente valo-
rizzati quegli artisti distin-
tisi nell'ultimo quadriennio. 

La Federazione indivldua 
la ragione di tali l imiti nel-
I'assenza di un'effettiva col-
laborazione tra il Comitato 
Consultivo ed il Consiglio 
d'Amministrazione dell 'En-
te, limiti che non potranno 
non assumere maggiore rl-
levanza nel prosieguo dei la-
vori delle commission! e 
giurie, In particolare per la 
gluria d'accettazlone e nel-
I'ordinamento delle mostre 
storlche e retrospettive. 
Pertanto la nostra Federa
zione, mentre resta In at-
tesa dl conferma ufficlate 
da parte dell'Ente in ordine 
alia predisposizlone di una 
regolare ssta d'apoalto per 
I'Ufficio Vendite della Mo
stra. si rende interprete sin 
da ora del diffuso stato dl 
Insoddisfazione e di maleon-
tento tra gli artisti Italiani 
e si riserva dl intervenlre 
In tutte le sedl e con gli 
strumenti che rlterra op-
portunl a tutela della cate-
gorla. 

arti figurative 
Grafica di Guttuso a Bologna 

Una mostra senza 

disegno critico 

ticolare per i manifesti piu 
tipicamente commercial^ Me-
no spontanei ed efficaci, ca-
richi di un eccessivo e intri
cate simbolismo. appaiono in-
vece certi manifesti ideati per 
esposizloni od opere teatrali. 
De Carolis puo essere indi-
cato un po' come il massimo 
esponente di questo genere 
dannunzianeggiante, tuttavia 
il orande cartellone per • La 
flglia di lorio - isptrato al 
noto quadra di Michetti, si 
stacca da tutti gli altri per una 
sua cloquente energia di rap-
presentazione, per * quell" in-
cedere — come dice AttiUo 
Rossi, uno dei prefatori del 
catalogo — fra popolaresco e 
regale * del personagpio. 

La mostra si svolge con una 
successione di almeno due-
cento manifesti. 

Passano cosi davantl agli 
occhl immagini famose: il 
follctto rosso del bitter Cam
pari che balza fuori dalla 
buccia d'arancia; i due cani 
che si dlsputano coi denti il 
cappello Borsalino; il soldato 
del prestito nazionale che 
punta il dito e vi invito a fare 
' il vostro dovere »; la dama 
rossa del calzaiurificio Vare-
se: la maschera con gli occhi 
sirabuzzati che sorbisce Va-
peritivo Bonomclli: il came-
riere-pinauino che si scola il 
Felsina-Ramazzotti; la fiam-
meggiante apparizione fem
minile degli apparecchl a gas 
d'alcool delle distillerie ifn-
Itane; il cavallo scarlatto del 
vermouth Cinzano: I'albero 
tronco su cui spuntano nuovi, 
teneri rami della Rinascente: 
ed ancora: una cronaca del 
gusto e del costume illustrata 
con una scclta acenrata di 
e.tempfari rfcercati tra un ma-
teriale di molte migliaia dl 
fogli. 

Anche questo e un dato dl 
cui si deve tener conto. Si pen-
si soltanto che la raccolta 
Nando Salce, passata adesso 
al museo statale di Treviso. 
e rtcca di almeno quindicimi-
la pczzi. Gli organizzatori mi
lanesi si sono perd giovati di 
altre quattro grandi collezio-
ni. quelia del castello Sforze-
sco. raccolta Bertarelli: quelia 
delle officine grafiche Ricor-
di; quelia del museo teatrale 
della Scala; e quelia del com-
pianto architetto Labd di Ge-
nova. 

A differenza del manifesto 
francese e tedesco. il manife
sto italiano. dopo l'influenza 
del » liberty -. non ha avuto 
grandi contatti con le espe-
rienze dell'arte d'avanguar-
dla In Francia l'influenza dei 
' Fauves -. del cubismo e 
del surrealismo sulla grafica 
pubblicitaria t stata notevole: 
in Germania abbastanza larga 
/« l'influenza dell'espressio-
nisrno e del dadaismo: nel-
VUnione Sovietica del costrut-
tivismo 

Spesso il cartellone pubbll-
citarto e stato addxritlura uno 
strumento di diculgazione del
la cultura figurative piu avan-
zata. Jn Italia abbiamo inrece 
solo qualche rarissimo esem-
pio di dericazione futurista e 
norecentesca dovuto a De 
Pero. Prampolini e Sironi 
Forse soltanto Sizzoli. rer*o 
il '25. ha saputo tirare delle 
precise conseguenze dolla le-
zione cubista In questo senso 
tuttana le prove migliori del 
manifesto italiano si hanno 
dopo la gnerra. doe dopo il 
'45. e in molti casi si tratta 
di mani/e5ti politici. i mani
festi creati da Veronesi. Stel-
ner. Huber. Muratori e Rossi 

II catalogo della mostra mi
lanese e anch'esso di grande 
utilita in quanto. per la pri
ma rolta, vi n e svolto. a cura 
dl Giulio Veronesi. un diffi
cile lavoro di classiftcazione 
tecnica del cartellone. indi-
cando tutti gli aspcttl del pro-
cedimento litografico a mono, 
un procedimento che permet-
teva all'artista stesso di col-
laborare col litografo nella 
trasposizione diretta sulla pie-
tra o sullo rinro del propria 
bo?2etfo In tal modo la mo
stra assume, da ognl punto di 
vista, un carattere di studio 
e d' impegno critico davvero 
non trascurabile, senza per 
altro venir meno alia vlraci-
to, alia rarieta, alia sorpresa 

Mario De Micheli 

K* piii di un decennio, se non vado 
errato, che Kenato Guttuso non tieno 
una personale a Bologna. L'ultima 
che ricordo fu allcstita nolle sale del 
Circolo di cultura, e costitui un fatto 
importante per quegli anni. In se-
yuito furono esposte opere dell'arti-
sta in numerose gallerie cittadine, 
ma sempre nel segno dell'occasione. 
Tanta piii importante veniva quindi 
ad assumere la iniziativa della Gal-
leria De' Foscherari di ordinare, con 
l'autorevole presentazione di Giusep
pe Haimondi, una mostra grafica di 
Guttuso, e tanto piu viva era l'attesa 
negli ambienti urtistici della citta. 
Ebbene, la mostra si 6 fatta, ma essa 
non appare, bisogna dirlo, al hvello 
che la statura deU'artista reclama. 

La raccolta di disegni. fra i quali 
ve ne sono alcuni bellissimi. e pur-
troppo disorganica, non risponde ad 
un disegno critico qualsiasi, e lo 
stesso licritto di Giuseppe Raimondi, 
il quale ha certamente avvertito la 
impossibilita di costruire un discorso 
in base al matenale a disposizione, 
sfugge in un richiamo piuttosto ge-
nerico aU'atteggiamento del Guttu
so grafico: richiamo che puo essere 
certo interessante in se, ma che 
non appare in alcun modo legato 
alle opere esposte. 

Non varrebbe neppure la pena dl 
impostare questo discorso, che coin-
volge soprattutto la responsabilita 
della galleria, se non fosse per met-
tere in luce che l'artista non meri-
tava questa negligenza, anche per
che proprio oggi si avverte con mag
giore urgenza la necessita di un ap-
profondimento del discorso realista, 
un discorso che, lo si voglia o no, 
in Italia dove necessariamente pren-
dere le mosse dall'opera di Guttuso. 
Si aggiunga che Bologna non 6 citta 
che abbia registrato con eccessivo 
entusiasmo la presenza del maestro 
nel dibattito v ivo dell'arte contem
poranea, e che molte polemiche, qui, 
sono ancor lontane dall'esser supe-
rate. Solo una mostra l impidamente 
costruita poteva portare un contri-
buto reale al dissiparsi dei troppl 
equivoci che ancora pormangono. 

Per restare al problema della grafi
ca, vi e da augurarsi che dopo la 
grande mostra antologica di Parma, 
prevalentemente dedicata alia pit-
tura, si voglia, magari proprio a Bo
logna, affrontare compiutamente il 
problema, per piii versi complesso 
o certo di importanza fondamentale 
per la nostra cultura, del Guttuso 
grafico. Io credo che questo potrebbe 

- Renato Guttuso: Disegno, .1964 

rappresentare un contribute di ecce-
zionale rilievo, e del tutto adeguato 
alia personality del maestro, per 
giungere a una definizione < sere-
na > dell'opera di questo artista che 
ha vissuto da protagonista i mo
ment i piu esaltanti della storia cul-
turale italiana degli ultimi trent'anni. 

Ma, al di la di questo auguriu, 
resta il dovere di non gettarsi alio 
sbaraglio nel presentare il lavoro dl 
Guttuso, anche se molto possono dire 
i fogli spnrsi nelln sua produzione a 
chi riesca in qualche modo ad inqua-
drarli per suo conto nella storia del 
pittore, che resta uno dei piu in> 
quieti e piu impetuosi del momento. 
E, sia detto per inciso, la /uripsa 
serie di solchi, dl taoli, di ferite, di 
strappi, di cui parla Raimondi, non 
mi sembrano essere «cose > da rl-
marginarsi nella pace dell'incfuostro 
Hinano o, peggio, negli accentl c be-
nigni > di una < quieta poes ia>, m a 
restano lacerazioni nel v ivo della 
realta, urla molto umane di dolore 
o di gioia, di rifiuto o di adesione 
che la poesia non pacifica. Anzi sono 
esse a rendere questa poesia b r u . 
ciante e lacerata: ancora una volta 
umana. 

Franco Solmi 

ROMA: le nuove sculture di Mazzullo 

Una costante 
avidita di vita 

Giuseppe Mazzullo: Cariatide, 1963 

Sculture di Raimondo Rimondi 

Una vittoria 
delle idee 

sull'In formate 
DaU'ambiente bolognese, 

che e tomato ad essere uno 
dei centri vivi delle nuove 
espcrienzc plastiche in forza 
d'una violenta reazione alio 
autoanmchilimcnto delle pro-
post c piii crcpuscolan e - bi-
zantine- defili -ultimi natu
ralist! - e che. dall'assenza di 
una vera e propria eredita 
plastica di Morandi. sembra 
stimolato a una ncerca asvti 
libera, continuano a venir 
fuori artisti intcressnnti 

Els pone in questi giorni a 
Roma, alia galleria Pogliam 
fvia Gregorinna. 36> lo :cul-
tore Riimondo Rimondi, pre
sentato da Enrico Crispolti 
E* un artista con lunghi inni 
di mestiere sulle sp^He. buon 
conoscitore di tecnichc e di 
materie e. forse in quanto 
tale piuttosto sfortunato. con 
tutto rinformile che e pas-
sato. per non aver ottenuto 
un piii clamoro«o rico^osoi-
mento per la sua abiltta nel-
1'uso della materia e con tf-
fetti anche psicolo^ici 

L'inleresje di questo arti
sta. che e sui quirant'anni e 
vive e lavora a BoloRna. non 
ft perb nel dominio prezioso e 
barbanco che ha della mate
ria. il bronzo cssenzialmente 
L'mteresse consiste nel fatto 
che ogiri egli picghi la mate
ria all'evidcnza p!a«tica di 
un'idei 

I venti • pczzi » esposti van-
no dal '62 a ogpl ed e afTa-
scinante «eguire il lento e me-
ditato procedere x*erso I'im-
magine La scultura ha le .'ue 
leggl plastiche che non le 
consentono ragilit.*! della pit-
tura, soprattutto nel passig-
gio da un tipo di Iconogn-

1 fla germlnale e organic*, fra 

- informale- e surreal is ta. a 
un tipo di iconografla di in-
tenzione emblematica. storica. 
Eppure in que^te sculture di 
Rimondi e assai evidente che 
lo sviluppo di un pittore co
me Sergio Vacchi ha contato 
molto e cosl quello di an 
De Vita e un Pozzati. E. for
se. anche I'andirivieni di Mat-
la per I'ltalia ha contato. 

I - pczzi - prescntati sono 
quasi tutti di medie e pic-
cole dimension! ma direi che 
l'energia con la quale --ono 
plasmati tradisce sempre un 
pensiero monumentale: que
sta osservazione vale per op-«-
re » informali - come Impor
tanza (1962) e Laceraztone 
<1963>, vale ancora per .m-
magini orgamche. vitalistiche 
e seniuali. come renom^ni e 
Gioura di sensi de! 1963 e 
Forma congenita del "64; va
le infine per le opere piu re
centi e piu strutturate come 
immagini: / Calimer*. F. t, 
Testa-liiro*cima. F 3. Abclli-
ca protesta 

Limportanza della struttu-
ra in relazione a un'idea e 
forte in F I, Testa-Hiro<ci-
ma e Abellica protesta Cir-
colano per queste strutture 
certi pensien plastici di Gia-
cometti fra il 1930 e il 1934 
(11 palazzo alle quattro del 
matttno. Oggetto mrisibile, 
Donna sgozzata, ecc ), altri 
pensieii di Picasso surreali-
sta (al suo momento di mi
nor distanza da Dalit Inoltre, 
il modo di passare dalla fi
gura organica indiflercnziata 
alia figura antropomorflca ri-
corda respenenza flgurativa 
piu recente di Vacchi. 

da. mi. 

Dal 1958 Giuseppe Mazzul
lo non teneva una - pcrsona
le - di grande impegno a Ro
ma per quanto egli sia fra I 
piu noti scultori italiani che 
qui vivono e lavorano E que
sta sua mostra alia * Nuova 
Peso' sorprende sia per la 
novitA e la fantasia plastica 
delle 25 sculture in pietra ese-
guite dal '60 a oggi, sia per 
una sorla di rivincita della 
cultura deU'artista sulle gra-
cili mode, in particolare su 
quelle pitioriche, di questi 
anni. 

Oggi che consumo e usura 
del gusto e delle poetiche 
condizionano il fare artistico 
quasi fosse un produrre nxer* 
ci — e se tendete I'orccchio 
nella cagnara potrete sentire 
la gran mascella del tempo 
sgranocchiare opere e autori 
come palate fritte di super-
mercati — sono i pittori e la 
pittura a monopolizzare la cro
naca e i favori del pubblico. 

La pittura. per sua stessa 
natura. ha una mohilita in 
relazione al gusto che la scul- • 
tura non ha mai avuto. Da 
questo punto di vista la scul
tura ha il fiato grosso nei con-
fronti della pittura e non cer
to da oggi. Quelia della scul
tura resta un'espertenza pla
stica piu lenta. meno inquieta 
e avventurosa nel fantasticare, 
quasi sempre aliena dal rtmet-
tere continuamente in giuoco 
determinati valori costruttivi 
conquistati 

Nel tempo piii » lento - del
la scultura spesso gli scultori 
riescono a valorizzare al mas
simo la coscienza di questa 
-lentezza- ricavandone una 
posizione piu distaccata e piu-
dicante nei confronti del gu
sto e delle gracili mode. Ac-
cade che nel tempo in cui uno 
scultore da forma a una scul
tura d'impegno monumentale 
un pittore accenda e bruct 
tiiffa un'esperienza E* dram-
matica. ad esempio, la sen-
sazione che si prova davantl 
alia ' Porta della Morte • di 
Manzit pensandone la struttn-
ra culturale in relazione alle 
frenetiche ricende pittoriche 
di piu che un decennio 

Le sculture di Mazzullo sti-
rr.olano prepolentemente una 
riflessione di questo tipo di-
spiegando davanti ai nostri oc
chi un felice mondo di forme 
costruilo per sette anni su al
cuni ralori umant e morali 
sostanzialt e con un certo di-
sprezzo del gusto, accogliendo 
e scartando neU'esperienza con 
un metodico accumulo e una 
lenta crescita sentimentale Se 
limpegno dell'uomo e forte e 
la fatica dello scultore rag-
guardevole si ha. perd. la sen-
sazione esatta che lo • spreco • 
e gli • scarli - siano minimi. 

Come scultore Mazzullo ha 
due qualitd native e le ha 
assai potentiate e affinate: la 

I felicita per la materia, la pie
tra. che trasforma il 'fart' 
in una vitahstica eccitazione 
e in un cimenlo • allegro • 
fra Video e il sasso (la stessa 
scelta della dura e splendida 
pietra della Tolfa e tndicati-
ra). e. poi. un temperamento 
non dispersivo e che sa do-
sare una pas^ione ogjettiva 
o formale in un tempo lungo 
ricavandone plasticamente tut
to eld che si pud cavarne 

Si vedano alcune sculture. 
che sono del piccoli capola-
vorl di un realismo energica-
mente strutluralo nella sua 
dolcissima « costante acidita 

,di vita, e dove vuoi la sen-
sualitd vuoi la dTammaticita 
hanno evidenza piena e na-
turale con I'evidenza della tec
nica stessa. aspra ed energica. 

Diciamo di Figura femmi
nile e Ritratto del '60; I gatti 
e Capra del '61: Torso, Figura 
e La diva del '62; Canatida 
e Oratore del '63: Fucilazio-
ne e Testa del 1964. 

La fantasia dello scultore 
nel suo destderare e possedere 
le cose si manifesta con par
ticolare felicita plastica nelle 
figure femminili la cui dolce 
sensualita materna, debilrice 
stilisticamente di Afaillol « 
Afodioliani, poggia su solidit-
sime strutture. 11 senso archi-
tettonico della figura deve 
qualcosa a Picasso e il tuo 
distendersi nello spazio anche 
qualcosa a Moore. 

Certi valori psieologicl *-
spressi con sottili e violent* 
sottoltneature ricordano le fi
gurine femminili di Arturo 
Martini e cosl un certo modo 
sprezzante e sommario di ac-
cennare grandi masse, lascian-
do alia materia naturale gran
de potere di suggestione, rl-
corda ancora il Martini della 
Sete (forma-materia che sem
bra npetere il raffreddarsl 
della lava sul corpo dell'uo
mo sorpreso e chiuso nel ge-
sto quotidiano a Pompei). Lm 
Cariatide del '63 e la Fuci-
lazione del '64. inoltre, cl sem
brano due 'pezzi' dove Maz
zullo accenna, con un xupe-
ramento della statuaria, a una 
scultura di moto o pslcologlca 
di grande liberta. realista. 

Dario Micacchl 

II III sec. d.C. 
nella storia 
e nell'arte 

Corso di lezioni 

ol "Gramsci* 
n corso avra inizio coo due 

lezioni del prof. Blanch! Bandi-
nelli e con due lezioni del , 
prof. Mazzarino: proseguira 
con lezioni alternate dei due 
docenti. lo modo da seguire • 
parallelamente gli aspetti sto~ 
rico-sociali e culrurali-artlsti-
ci della crisi. offrendo ma
teria di riflessione e discus* 
s.one anche sui problem! di 
metodo della ricerca mar-
xista. 

La prima Iezione sara fe-
nuta alTIstituto Gramsci vt-
nerdl 26 marzo alle ore 18,15. 
Le lezioni successive saranno' 
svolte ogm mercoledl oila 
stessa ora 

II prof. Santo Mazzarino il* 
lustrera le caratteristiche eeo-
nomicn-sociali e i rifless! po-
htici della cnsi che conduce 
dalla societa classica alia so-
c.eta tardoromana 

II prof. Ranuccio Biaochl 
Bandinelli anahzzera la rot-
tiira della trad.zione della for
ma cllen.stica e 1'imzio di un 
linguaggio artistico nuovo che 
nella cultura tradizionale 4 
stato per lungo tempo consi-
derato come fenomeno di de-
cadenza. ma che in realta get-
ta le basi di una visione ar-
tistica che dura floo •ll'alt* 
medioevo. 
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