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LETTERATURA 

MODENA 
^ Quali sono gli obbiettivi del Fe

stival del libro economico, que
st* anno alia sua quarta edizione? 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Raccolte in volume le lezioni milanesi 

in Lombardia 

endere 
poco, ma 
anche 
leggere meglio e di piu 

I visitatori affollano gll stands del Festival del llbro economico in corso a Moderu 

Fin dal primo giorno battufo il record dei volumi venduti 
II 12 giugno si terra un Convegno nazionale sulla funzione 
degli Enfi Locali nella diffusione del libro e della cultura 

MODENA, giugno. -
Nel porticato del cortile del 

Palazzo dei Musei venti case 
' editrici esponqono al pubblico 

migliaia di libri in edizione 
economico. A qualsiasi ora del 
giorno, ma specialmente di se
ra. c'e sempre folia. La statua 
di Borso d'Este (se e lui) abi-
tuata a restore sola con la 
spada in una mano e la rosa 
nell'altra, e diventata un quiz 
culturale di massa: il piedi-
stallo non ha iscrizione e nes-
tuno conosce il personaggio. 
Potrebbe costituire il simbolo 
di una cultura stile Lascia o 
raddoppia?, in confronto alle 
migliaia di volumi che vengo-
no venduti a un ritmo riserva-
to di solito a generi definiti 
€ voluttuari». 

71 Festival del Libro Econo
mico e ora alia sua quarta 
edizione. ma sin dal primo 
giorno ha battuto un record: 
1.163.000 lire di incassi. Alia 
media di cinquecento lire al 
volume, fa una bella quantita 
di carta stampata passata da-
gli stands degli editori alle ma-
ni di lettori per lo piu giova-
ni. Le venditrici sono concordi: 
I ragazzi sono i migliori ac-
quirenti; hanno curiositd e ad-
dirittura avidita di sapere. 
Torse hanno anche la speranza 
che il libro contenga la solu-
zione dei loro problemi. L'uo-
mo maturo, la donna falta so
no piu prudenti e precisf nella 
scelta: sanno cosa vogliono e 
seguono il consiglio di cM sa 
(o si crede che sappia). 

In un modo o neWaltro, la 
manifestazione conferma che 
la scoperta di un pubblico 
"popolare" falta dalle grandi 
case editrici e in piena fiori-
tura. L'ltalia e sempre stata 
in basso alia graduatoria del 
consumo del libro. grazie an
che alia qualita delle pubblico-
tioni belle e costose. Un libro 
di elite per tin pubblico di eli
te e stato. con poche eccezionl. 
lo slogan degli editori del do-
poguerra. 11 risultato. alia lun-
ga. si e dimostrato poco red-
ditizto. 

All'inizio dello scorso anno 
it parlava chiaramente di cri-
$i nel mercato editoriale. Pol 
c'i stato il boom delle dispen-
te che ha suonato la sveglla. 
Si i scoperta Vesistenza di un 

I romanzi e 

i rocconti 

Henry James 
DI Henry James, il grande nar-

ratore americano operante fra il 
XDC e XX secolo. gia st cor** 
econo in Italia a lame opere ma 
BOO I'intera produzione 

Agostino Lombardo. ordinario 
di letteratura inglese alia Uni-
versita dj Napoli. ha preparato 
per la Sansoni la pubbbcazione 
dei romanzi e racconti jamesta 
ni in traduzioni accurate ed as-
solutamente integral!, in una for
ma finalmcnte organica e conv 
piuta. 

Dei sette volumi programma-
W escono ora in hbrena t pnmi 
due che contcngono nspettiva-
mente i romann Roderick Hud
son, L'amencano. Gh Europet 
(per la prima volta presentato 
in Italia) e Washtnaton Square 
il pnmo: Ritratto di Stgnora e 
he Bostontane (anche que*to pre
sentato per la pnma volta in 
Italia) il secondo Ritratto dt 
SIQVOTO e I'opera pit) alta della 
prima mamera. quella cioe an-
cora legata agli schemi tradi 
zionali del romanto ot»oeente«co 
e che parte della cntica consi 
dera il capolavoro di Henry 
James, anteponendolo anche ai 
romanzi deU'eta matura. 

Ogni volume di circa 1.200 pa 
fine e Rnemente nlegato e co
st* 4.000 lire. Collana «Grandi 

Stranieri*. 

mediocre giallo o per il raccon 
to di fantasr.ienza, tagliato e 
mal tradotto. Si e visto che 
milioni di persone erano dispo-
ste a comprare il capolavoro 
letterario. o I'enciclopedia o la 
storia a tre quattrocento lire 
alia puntata. Probabilmente an
che la televisione ci ha messo 
10 zampino: il romanzo sceneg-
giato e* diventato popolare al 
Nord e al Sud: Verga, Nievo, 
Victor Hugo. Tolstoi sono uscl-
ti dalle biblioteche tradizionall 
per trovare una nuova diffu
sione di massa. Persino le pe-
deslri esibizioni storiche del 
prof. Cutolo hanno destato qual-
che curiositd supplement are, 
aprendo a un buon testo la 
possibilitd di correggere la ba-
nale informazione. 11 sindaco di 
Modena, Rubes Triva. e Vas-
sessore Famigli aggiungono al-
Velenco delle cause favorevoli 
anche il Festival organizzato 
assieme dal Comune e dagli 
editori. E' probabile: non tan-
to per il numero dei libri ven
duti (per quanto rilevante). 
ma per il diretto contatto che 
st crea tra editori e pubblico, 
tra produttori e dirigenti di 
enti locali di grande impor-
tanza. Quattro anni or sono 
questo Festival del Libro Eco
nomico ha avuto indubbiamen-
te una funzione decisiva nel 
convincere gli editort che e'era 
una miniera inesplorata e che 
bastava sfruttarla. 

La genie legge di piu: e il 
primo dato di fatto. Basta ri-
manere qui qualche ora, ac-
canto a Borso d'Este che non 
ci bada, per rendersene conto. 
11 secondo dato interessante & 
che il rominzo non e* I'unico 
genere richiesto. C'e un gros-
so pubblico che si avvicina sen-
za timore ai saggi della nuo
va Universale di Laterza o dei 
Gabbiani di Mondadori, alle 
collezioni politiche o storiche 
degli Editori Riuniti o del Gal-
lo, di Einaudi o di Feltrinelli, 
ai libri scientifici di Zanichelli 
o di Boringhieri. 1A commessa 
di quest'ultimo stand mi assi-
cura che Einstein e Freud so
no particolarmente ricercati: & 
ta conferma di un indirizzo 
generate: \l lettore che pud 
spendere soltanto novecento li
re ha le medesime curiosita di 
quelio che qualche anr.o fa 
acquistava la steisa opera 
in un edizione di lusso 

L'assessore Famigli vede in 
questo fenomeno anche una 
naturale cohseguenza della e-
stensione della scuola: ci sono 
piu ragazzi zhe studiano e che 
frequentano piu a lungo la 
scuola. Da cio una maggior 
confidenza col libro e una mag-
giore tendenza a una lettura 
nqn soltanto ricreativa. E' un 
fenomeno ben nolo in paesi 
come gli Stati Vniti e VUnione 
Sovietica famosi per le colos-
sali tirature. I sovietici hanno 
un bassissimo prezzo < politi
co » per il libro, conx'uierato 
un genere di prima necessity 
Cli editori americam hanno 
scoperto da anni U «libro da 
tasca ». del costo di mezzo dol 
laro, acquitfato all' edicola 
Gli inglesi hanno i loro eccel 
lentt « Penquin Books >. con in 
finite collane saggistiche. sto
riche, scientifiche. letterarie. 
classiche e modeme. rappre 
sentate anche qui con buon 
successo, a quanto mi assicu-
rano le ragizze della vendita. 

Gli editori italiam sono arri-
rati un po' in ritardo in que
st! settori. ma tendono ora a 
mettersi rapidamente al posto 
Mondadori non vuoi raggiun-
qere soltanto I'ambiztosa lira-
Una dt duecentomila copie con 
i suoi Oscar popolan, ma as 
sicura che questa collezione di 
t>cst sellers conlerra anche una 
import ante sezione saggistica 

11 problema, come suggerisce 
il sindaco Rubes Triva, sta 
proprto nell'incoraggiare que
sta tendenza: vi & un buon 
libro economico; si pud feme-
re che il guadagno facile of-
ferto dalle enormi tirature po-

pubblico non soltanto per il polari possa far trascurare la 
i.- :_n .-. qualita del prodotto. E' possi-

bile influire per spingere le 
collezioni verso un livello sem
pre piu alto? Questa i una 
delle ambizioni che si svilup-
pano sul tronco del Festival 
del Libro Economico. II pro
blema ispira le inchieste (sul 
cosa, come, perchi si legge) 
condotte dagli studenti della 
Universitd o atlraverso le sche-
de distribute ai visitatori del
la mostra; ma soprattutto se 
ne discutera nel prossimo con
vegno nazionale degli assesso-
ri dei servizi culturali dei co-
muni e delle provincie di tut-
la Italia che converranno a 
Modena il giorno 12 prossimo. 

Gli enti locali (e diamo atto 
a quelio di Modena di aver 
suscitato Viniziativa) cioi non 
possono restore indifferenti a 
un fenomeno di queste dimen-
sioni e debbono precisare il 
propria ruolo — atlraverso le 
biblioteche, i circoli, le scuo-
le — nella diffusione della cul
tura. E' un problema grosso: 
il crescente successo del Festi
val indica che k anche un pro
blema maturo. 

Zagabria 

I Un convegno su Dante 
all'Accademia jugoslava 

Rubens Tedeschi 

ZAGABRIA, giugno. 
« Nci tempi antichi flno al

ia meta del secolo XIX, Dan-
le Alighieri non venne tra-
dotlo, perchd i nostri veechi 
lo potcvano leggere nell'ori-
ginale. E questo non solo lun
go la fascia costiera, dal-
I'lstria aiie Bocche di Cat-
taro. ma anche nel setten 
trione. nella Croazia panno-
nica >. 

Queste parole sono state 
pronunciate dall' accademico 
Mirko Deanovic in un conve
gno dedicato al grande poe-
ta italiano. tenutosi recente-
mente nel palazzo dell'Acca-
demia jugoslava delle scien 
ze e delle arti di Zagabria. 
Deanovic ha rilevato anche 
che fu il raguseo Marulic a 
tradurre per primo I versl 
della Divina Commedia in la
tino. e quindi, fatta la storia 
di tutte le traduzioni in lin
gua serbo-croata. ha conclu-
so con quella veramente niol-
to egregia di Mihovil Kom-
bol. continuata alia sua mor-
te (awenuta nel 1955) da 

Olinko Delorko. I 
«Tale traduzione — ha rl- I 

levato Deanovic — in terzine • 
dantesche di endecasillabi rl- I 
mat! costituisce un onore per 
la nostra lingua letteraria c I 
pu6 paragonarsi alle migliori | 
traduzioni del poema effettua-
te nel mondo. in particolare I 
per quanto riguarda la poe- • 
licita. la fedelta. il metro e • 
la rima >. Di questa tradu- I 
zione di Kombol Delorko. dal 
1945 al 1960. sono uscite tre I 
odizioni a Zagabria. mentre I 
il solo Inferno ha avuto tre , 
edizioni a Belgrado. I 

Al convegno sono interve- ' 
nuti anche I'accademico Cvl- i 
to Fiskovic, che ha parlato | 
delle relaztoni culturali tra 
l'ltalia e la Dalmazia al- I 
Tepoca In cul visse Dante, e I 
Ivo Frangcs. che ha illustra- • 
to la figura di Dante come I 
poeta. La celcbrazione era 
stata aperta dal presidente I 
deH'Accadcmia jugoslava dot - | 
tor Grga Novak. 

I. m. I 
I 

dai primi 
scontri 

alia vittoria 
Scontro a juoco a Pizzo d'Erna, sopra Lecco, il 15 ottobre 1943: la prima banda partigiana lombarda 

ad essere ajfrontata dai reparti dell'oppressore. Tredici-quindici novembre a San Martino, Varese, rastrel-
lamento tedesco contro un gruppo di « ribelli » o « banditi ». 1 partigiani sono catturati e fucilati. Sono i 
primi due esempi fulgidi e sjortunati della ribellione popolare in Lombardia. Eppure il cammino della 
rivolta non si ferma, ne tantomeno si esaurLce. II movimento militare partigiano semmai si raccoglie per un momenta a 
riflettere per poi ridispiegarsi in forme piu ampie e piu adalte alia guerra per bande. Intanto, nelle citta, passata la prima 
ondata di terrorc, gli operai. gli studenti. gli intellettuali. stringono una piii filta maglia e mascherano meglio i fili che U 
legano e imzia quella grande epopea di rivolta che in Lombardia, come del resto nelle altre regioni italiane, ebbe momenti 
altissimi, come gli scioperi del 
marzo 1944 o I'intensa progres
siva inarrestabile marcia verso 
I'insurrezione popolare. I linea-
menti di questa grande marcia, 
che fu • insieme un doloroso 
cammino lungo il quale cad-
dero veechi antifascisti e gio-
vanissimi resistenti, sono ora 
raccolti in un libro che ha per 
titolo appunto La Resistenza in 
Lombardia (Edizioni Labor, Mi-
lano, pp. 267. L. 2000). Si tral-
ta della raccolta di quelle le
zioni e testimonialize lette o 
delle a Milano. promotore il 
Comitato delle celebrazioni del 
ventennale. tra il febbraio e 
I'aprile di quest'anno. che eb-
bero certamente un successo di 
pubblico soprattutto giovane. 
Gli argomenti principali di 
quel due anni di storia lom
barda, ma di una Lombardia 
inserita nel quadro della lotta 
nazionale, furono articolati in 
ogni serata su piani diversl. 
Cosi se a Luigi Meda venne 
affidato il comoito di illusfra-
re la crisi del 1943 fino al set-
tembre, Lelio Basso ricompose 
il quadro dell'attivita dei par-
titi clandestini nel periodo del
ta ripresa antifascista. 1942-'43, 
ftno alia firma del manifesto 
del 26 luglio che segna Vatto 
ufficiale della presenza dei 
partiti antifascisti che ripren-
dono il loro posto e la guida 
della lotta politico, nonostante 
la repressione dell'apparato 
militare e poliziesco. Lelio Bas
so, pur nella difficolta della 
documentazione storica che ca-
ratterizza questo periodo, ha 
ricostruito la fisionomia dei 
partiti cosl come allora si pre-
sentarono agli incontri clande

stini di Milano: le loro posizio-
ni, le loro richieste, i loro 
compromessi, gli accordi, le 
difficolta dell'intesa e alia 
fine anche il trionfo della li
nea unitaria raggiunta con pa-
zienza e non senza difficolta. 

Dalle difficili e ancora oscu-
re premesse della ripresa po
litico, ai 45 giorni, all'8 set-
tembre. all'occupazione tede-
sca della Lombardia, alia na-
scita dei CLNf al primo in-
contro di Parri e Valiant con 
gli esponenti alleati, alle di
verse posizioni del governo 
Badoglio rispetto ai partiti an
tifascisti: tutto questo & stato 
materia d'esame nella secon-
da lezione dovuta a Franco Ca-
talano accompagnata da testi-
monianze sulla formazione del
le prime organizzazioni parti-
gione, sulle deportazioni e sui 
campi di sterminio. 

Quindi i gravi problemi della 
lotta armata, con tutte le sue 
necessita di armamento e logi-
stiche, inseriti in un quadro 
molto vasto da Pietro Sec-
chia. Tino Casali e Gianfran-
co Bianchi fecero eco a quel-
I'esame con due testimonianze 
da cui e possibile ricavare una 
visione dello spirito che anima-
va gli uomini in quella lotta. 

Gli scioperi del '43'44, i 
rapporti degli organismi di di-
rezione della lotta partigiana 
con gli alleati, sono stati argo
menti di altre serate concluse-
si con una lezione di Parri, 
Amendola, Marazza e Lombar-
di sulla liberazione e i proble
mi posti dalla liberazione e 
dall'esercizio del potere. 

Questo il filo delle lezioni 

ora pubblicate. Da qui esce 
un profilo di storia della Resi
stenza lombarda. Purtroppo 
non molto di piu di un profi
lo. Ci sarebbe da dire il per-
chd, ma sarebbe troppo lungo 
e sarebbe un discorso intorno a 
questa formula di cor&i che ci 
sembra ormai superata o da 
rivedere. Bisogna perd dire 
che per quanto il livello di 
buon numero di lezioni e di 
testimonianze dimostri una 
preparazione accurata, vi so
no tuttavia momenti in cui c'e 
uno scadere di interesse. Ad 
esempio non si comprende una 
testimonianza sulla stampa 
clandestina die elenca il nume
ro dei giornali. ma che non 
dice, non accenna, non esami-
na le tendenze e i problemi 
discussi dai principali giornali 
stampati alia macchia. 

Lo stesso discorso si deve 
fare, solo a riguardo del li
bro, sulla cronologia e la bi-
bliografia che chiudono il vo
lume, corredato per altro da un 
apparato fotografico che, ac-
canto a foto note presenta im-
magini rare e rarissime, talu-
ne di estrema drammaticita 
come ad esempio Vimpicca-
gione del partigiano dell'Ol-
trepd. 

Ci sembra che, vuoi per la 
bibliografia, vuoi per la cro-
nologia, si sia persa Voccasio-
ne di comporre un quadro es-
senzialmente regionale, fornen-
do uno di quegli strumenli che 
divengono sempre piu impor-
tanti man mano che gli studi 
cercano di caratterizzare, al-
meno sul piano regionale. i mo-
vimenti popolari e i loro aspet-

ti precipui. In una cronologia, 
in cui ad esempio viene inse
rita la data del processo di 
Verona a Galeazzo Ciano e 
complici o t combattimenti di 
Firenze, ci sembra che non 
possa mancare la data che ri-
corda la firma del manifesto 
dei partiti antifascisti del 26 
luglio 1943 a Milano o la fuci-
lazione alia vigilia di Natale 
del '43 dei trcdici partigiani di 
Lovere. per rappresaglia al-
Vattacco agli uffici dell'lLVA. 
Cosl nella bibliografia. a par
te Vassenza inspiegabile di una 
antologia degli scritti di Lon-
go come Sulla via dell'insurre-
zione nazionale. o del libra di 
Enzo Collotti. L'amministrazio-
ne tedesca nell'Italia occupata. 
I'anlologia degli scritti clande
stini di Pietro Secchia, I co-
munisti e I'insurrezione, non 
si capisce perchU debba essere 
catalogata soltanto fra le ope
re che si riferiscono alia c lot
ta armata ». 

Insomma displace che essen-
dosi raccolte in un libro accU' 
rato alcune ricerche sulla Lom
bardia di quegli anni, non si 
sia arricchita la pubblicazione 
con un apparato che sarebbe 
stato utilissimo alia ricerca 
storiografica e avrebbe contri-
buito ad estendere I'interesse 
intorno al libro. 

Adolfo Scalpelli 
Nella foto In alto: Milano, 24 

aprile 194S: un gruppo di gleva-
ni partigiani disarma I soldatl 
tedeschi presl prlglonlerl. 

ARTI FIGURATIVE 

L'arte visionaria di Giannetto Fieschi 
in una mostra a Roma 

II sogno di uno spazio 
evangelico e la realta 
dello spazio terrestre 

Prima della recente antologia 
alia < Nuova Pesa >, a Roma 
(piu di trenta pitture, fra il 
1949 e il 1965. presentate da 
Antonio Del Guercio. Enrico 
Crispolti ed Emilio Garroni). 
la pittura visionaria di Gian 
netto Fieschi. certo una delle 
personalita creatrici piu origi 
nali e complesse della pittura 
italiana del dopoguerra. e stata 
esaurientemente presentata a 
L'Aquila (1963). nella mostra 
curata dal Crispolti. e a Bolo 
gna (1965). nella mostra cura 
ta da Francesco Arcangeli e 
Franco Solmi. Nel '64. alia 
Biennale di Venezia. e'era stata 
la rivelazione della pittura 
murale Dail'alto del patibo 
lo Lavoisier dimostra e procla 
ma Vindistruttibilita della ma
teria. folgorante e inattesa 
apertura del Fieschi a una pit
tura di storia. 
- I-a graduate messa a fuoco 
della sua pittura si inscrisce 
nella ripresa di interessi cri 
tici sul reahsmo contempora 
neo che accompagna la sem 
pre piu robusta fioritura. in 
Italia, di proposte plastiche per 
una nuova pittura della realta. 
La mostra alia € Nuova Pe 
sa » si apriva con due pitture 
tipiche della passione morale 
con la quale Fieschi fonde. in 
un'immagine simbolica. diversi 
stilemi figurativi: La bottiglia 
(1949) e Addio Vita (1950). 

Immagine grandiosamente 
sconsolata degli stracci e del 
l'angoscia del dopoguerra (for-
se piu che altre strazianti pit
ture come Opera Pompn del 
1949, qui non esposta. Quotidia-
neita e morte e 11 figliol pro-

digo del '62 e Festa del disgra 
ziato del '65) e La bottiglia. 

In uno spazio d'un vuoto al 
Iucinante galleggia una botti 
glia enorme e vuota; alia sua 
base, un uomo disperato piega 
la sua testa d'ubriaco ancorato 
alia sua piccola bottiglia. L'im 
magine esistenziale e I'amplifi 
cazione del desco familiare di 
tanti quadri « bleu > di Picas 
so: ma c'e un gran vuoto e un 
uomo piu solo (la figura pla 
sticamente deriva dall'uomo 
affamato e malinconico di una 
famosa incisione di Picasso del 
1904). Tanto concreto. • come 
simbolo. e questo quadro quan 
to surreale e intricate simboli 
sticamente e Addio vita, con 
quel dissolversi delle forme dei 
corpi umani in uno spazio dipin 
to come un magma di mate
ria: il segno di Fieschi rende 
il dissolvimento con una quan 
tita incredibile di rotture. del 
la hnca. di vibraziom. di dol 
cezze erotiche. nell'esausto an 
nichilimento cristiano della 
• morte. 

Carafteri 
peculiar! 

I quadri La bottiglia e Addio 
vita esemplificano assai bene. 
gia nei primi anni di pittura. 
quei caratteri che si pud dire 
convivano in ogni sua opera: 
per un verso, una concr«tezza 
sensuale (a nostro gusto l'a-
spetto piu vitaie della sua fan

tasia) che trova la sua subh-
mazione ncllWos moderno di 
pitture recenti come II Mino 
tauro e le due versioni di Pa 
sifae (quella col torrente fe 
condatore e quella col toro pi 
cassiano possessore, con la don 
na. della terra), o anche nel 
I'epica intrisa di eros del Ga
ribaldi con Anita nella palude. 
per un altro verso, in armonia 
o in conditio con la sensual ita. 
una specie di afflato mistico. 
d'intricato sogno d'uno spazio 
evangelico dove vita e morte 
dell uomo sembrano viste. in 
uno stato di allucinante tensio-
ne dei sensi e dei pensieri. co 
me costcllaziom naviganti nel 
cosmo Questo modo di rende 
re lo spazio. in senso psicolo 
gico. ha radici nella spaziali-
ta surreahsta di Miro e Dali. 
di Matta e Arshile Gorki. 

Fieschi tende a dipmgere. in 
ispecie nei quadri di piu vi 
sjonano simbohsmo evangeli 
co. come se scmesse. con un 
accanito lmpegno plastico qua
si volesse n port a re la pittura 
alia pirola e al numero. Cia-
scuna sua immagine vorrebbe 
essere. alio stesso istante. una 
immagine plastica evidente e 
I'espressione significante di 
un pensiero come se fosse 
scritto. 

Ma la vera, grande spinta 
creatrice per Fieschi e un for 
midabile eros. che diventa an 
che sensualita del dipingere, 

Nella serie (1952) di quadri 
della Via Crucis (esposta nel 
I'aprile maggio 1953 a Parigi). 
e presentata anche a Bologna. 
e questo vitalutico eros che 

Pasifae. 1H4 

fa dipingere al pittore dei qua
dri straordinan. incomprensi-
bili dal punto di vista del tra-
dizionale racconto cristiano e 
leggibili, invece. in chiave 
d'uno struggente afflato evan 
gelico panteistico che. in piu, 
d'un quadro. trapassa in sen 
sualita materialistica. realizza 
una felice immersione nel fiu 
me della vita, n Cristo stesso. 
la cui figura non appare. sem 
bra spesso e soltanto un pon 
fe per il cuore delle cose: e 
dominante. in Fieschi. il pen 
siero che 1'immersione nella 
\ita si attua col sacrificio Nel 
la mostra romana. un quadro 
tipico da questo punto di vista 
e il Giovanni XXIII Ma tipiche 
sono anche tndictduazione del 
lo spazio mistico (1953). Cio 
che gia fu qui (1955). Rebusil 
lis (195fr'57). Giona (1958 64). 
le numerose versioni di Crudel 
ta mtetiea e la terribile Testa 
di Giudttta. opere pure recenti. 

Simboli 
vitalistici 

II Garibaldi e uno dei sim 
boli vitalistici piu concreti e 
terrestri che il Fieschi abbia 
mai dipinto: al sogno d'uno 
spazio evangelico si e sostitui 
ta una dolorosa coscienza (la 
cui encrgia non e poi dissimi-
Ie da quella delle visioni del 
poeta belga Emile Verhaeren) 
d'uno spazio reale dove vita 
e morte mettono in moto vere 
pasaioni uroane; lo spazio e un 

aere livido carico di tempesta 
e un luogo paludoso verde 
piombo che fa curva contro il 
cielo: un uomo, al centro del
la immagine solleva. sopra di 
se. con gesto grande e dispera
to, il bel corpo nudo di Anita. 
II senso esistenziale del Gari
baldi con Anita e di un nau 
fragio nel quale si liberino le 
migliori e piu generose passio-
ni umane. 

Anche in quadri di forte sim-
bolismo come Formulazione 
neologica d'una tortura (1964) 
e Metafora della spina (1964). 
I'immagine della violenza e del 
la sofferenza e caratterizzata da 
una decisa attenuazione dello 
spazio simbolico e da una pre 
senza angosciosamente mate 
rica dei corpi e degli oggetti. 
Dal punto di vista del linguag-
gio plastico c'e da dire che 
I'iconografia elaborata negli 
anni da Fieschi e di non facile 
interpretazione. fortemente au 
tobiografica. sempre al limite 
d'uno spasimo sensuale. In ta 
le iconografia I'elen.ento che 
la fa piu leggibile e sempre 
il prepotente eros (la materia 
e il mezzo plastico della sua 
espressione). La cultura di 
Fieschi e complessa. a volte 
comphcata. di un eclettismo 
plastico. e anche letterario. che 
viene usato con una specie 
di ossessione espressiva per 
rendere tattile la psicologia. 

La prospettiva ora e aboli-
ta ora e usata. Un mutevole 
senso del tempo, articolato fra 

presente e memoria. modifica 
continuamente lo spazio. Quan-
do la fantasia del Fieschi 6 piu 
terrestre allora la superficie 
del quadro diventa di enorme 
importanza: i'oggetto e sempre 
grande a seconda della sua 
importanza di significato. del
la sua presenza emblematica 
o nella memoria. della perce-
zione dolorosa o amorosa dei 
sensi del pittore. 

// senso 
della materia 
Per il senso della materia 

il Fieschi potrebbe avere de
gli antecedenti italiani soltanto 
in Mafai e Scipione, mentre 
opera una vera e propria con 
testazione formale rispetto alia 
materia di un Burri. L'espres 
sione dolorosa della coscienza 
intellettuale d'esperienza d'una 
disarmoma col mondo e il de 
siderio insoppnmibile dollar 
monia col mondo). per come 
la estrinseca la sua fantasia 
sensibile esatta. ricorda mo
di attuali di un Vespignani. di 
un Vacchi. di un Ferroni. di 
un Guerreschi. 
-Ma le radici del simbolismo 

di Giannetto Fieschi ci sembra 
no altre: la tradizione tedesca 
col sublime pittore della morte 
Grunewald. certi autori anti 
chi italiani. come Tura e Pon 
tormo sempre cosl patetici e 
sp'.ritati nel dolore; quella pit
tura europea, che brucia co

me fiamma. inaugurata dal 
Tintoretto e dal Greco. Nei suoi 
caratteri piu attuali e tipid 
ci sembra che l'arte visiona
ria del Fieschi sia debitrice 
del simbolismo materico-evan-
gelico di Gustave Moreau (i 
quadri che sono al muaeo in-
titolato all'artista fraocese a 
Parigi) e del simbolismo pani-
co e metamorf ico di Odilon Re-
don (nel suo soggiorno ameri
cano fra U 1953 e 11 1955. Fie
schi deve aver visto i quadri 
conservati negli Stati Uniti). 

C* da questa base di pittura 
visionaria e metamorfica che 
poi il Fieschi arriva alia sen-
Mbilita per la linea. corda me-
lodiosa di slrumento e funzio-
nale tendine di muscolo. agita
ta, ondulata, florente, fiammeg-
giante. che viene ricondotta 
normalmente al gusto liberty 
della hnea di Klimt e Schiele. 
al funebre ed estenuato eroti-
smo liberty austriaco. ma cha 
noi ncondurremmo per le sue 
qualita fantastiche al lineari-
smo simbolista degli inglesi 
William Blake e Aubrey Beard-
sley. 

La qualita analiUca del se
gno deve molto anche alia cni-
delta anatomica di un Dix e 
di un Grosz Per il valore fi-
gurali\o delle scntte. forsc. 
andrebbero ricordati. accanto 
agli antichi grafici giapponesi 
e ai calligrafi gotici. proprio 
certi autori - « liberty » come 
il pittore olandese Toorop. gli 
architetti Mackmurdo. Van da 
Velde e Horta. 

Dario Micacchi 


