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Saggi 

Tradotta in italiano 
la biografia di Engels 

Chi era 
«l'amico 
di Marx» 
Una Mrrazitne equilibrata dalla quale emerge 
iwa iMrstiialiti vtf ere$a e autonoma, la cii 
itflitiiza salla vfcenda del materialisme ste-

rice ft stata trappo spesso settevalntata 

In questi uttimi anni un 
tttegfumento critico. non 
•erto privo di fondamento, 
ma probabilmente eccessi-
vamente severo, ha teso a 
limitare e ridurre il signi-
ficato e l'importanza di 
Friedrich Engels nella ela-
borazione del corpo di idee 
che va sotto il nome di 
marxismo. II difetto di tale 
critica e quello di avere 
iaolato taluni aspetti «teo-
rici > del pensiero di En-
gels, soprattutto quale si e 
eapreuo nelie opere sue piu 
tarde, e in particolare nel-
YAntidiihring, senza tener 
eonto sufficiente del valore 
di rottura dell'Encels gio-
vane dei Lineamenti di una 
critica dell'economia politi
co, della Situazione della 
classe operaia in Inghilter-
ra, e della intima coopera-
rione eon Marx nella ste-
sura della ldeologia tede-
sca. 

Sottovalutare tali opere 
non e solo ingeneroso nei 
confronti di Engels, ma si-
gnifica anche trascurare un 
aspetto essenziale delle ori-
gini del < marxismo », e di 
quella svolta radicale che, 
apostando lo interesse di 
Marx dalla ftlosofia alia 
economia — e qui 1'influen-
za di Engels fu decisiva — 
doveva caratterizzare in mo-
do speciflco e originate tut-
ta la ulteriore ricerca del 
materialismo storico. 

Sotto questo profilo non 
si e protestata, forse, da 
noi, la necessaria attenzione 
agli studi su Engels di Mon-
dolfo, ricchi di roolte illu
mination! critiche: ma il 
nocciolo della question© e 
un altro. Per varie ragioni 
ha prevalso in Italia — nei 
campo degli studi sul mar
xismo piu aggiornati e fc-
condi — un atteggiamento 
< teoretico » che, se ha avu-
to il merito di concentrare 
l'attenzione sulla necessita 
di liberare il marxismo dal
le incrostazioni positivisti-
che del cosiddetto < mate
rialismo dialettico» nclle 
fue varianti piu ingenue e 
diffuse, ha finito tuttavia 
per trascurare un insegna-
mento fondamentale del me-
todo marxista: il fatto cioe 
che l'individuo — anche il 
« genio» teorico-pratico — 
e un nesso di rapporti so
cial!, e che una corretta 
lettura della sua opera, an
che la piu speciftcamentc 
teoretica, non puo essere 
disgiunta da un attento e 
approfondito esame e delle 
circostanze della sua vita, 
e del preciso significato del 
•uo agire pratico, del suo 
muoversi nei mondo reale, 
oltre che in quello della ri
cerca intellettuale. 

A queste considerazioni 
ei sollecita la recente tra-
duzione italiana della bio-
grafia di Engels curat* da 
Gustav Mayer (Torino, Ei-
naudi, 1969, pp. 332, lire 
1900). Mayer, uno studioso 
tedesco che si dedicd per 
lunghi anni alia ricerca e 
•Ha pubblicazione di docu
ment! aul movimento ope-
raio, pubblicd, nei 1934, 
una grande biografia di En
gels in due volumi, che co-
atituisce ancora oggi la fon-
te principale delle notizie 
sull'amico e collaborator 
di Marx. 

La biografia di Mayer, 
particolarmente nella sua 
venione piu breve, riesce 
ad equilibrare fehcemente 
la narrattfone delle vicende 
peraonali e pubblicbe di 
Engels con una sintetica 
espoiizione del contenuto 
delle sue opere e una illu-
•trazione del significato che 
•sac, volta a volta, ebbero 
quando apparvero. Sicche, 
•1 di la delta stessa perso
nality di Engels, e del mol-
U dati sui legami di colla-
boraxione che lo unirono a 
Marx, troviamo in questo 
libro una panoramica, apes-
•O anche abbastanza minu-
xioaa, degli eventi storici 
die videro in posizione di 
prlmo piano 1 due fondatori 
d*l Marxismo. Cid e parti-
Mlarnatnt* vero in riferi-
mento al 1848 in Germania, 
• t i l t fondastone della Pri
ma Internationale: ma nu-
mmd aono anche gli scor-
d aulla vita degli emigran
ts « sodalisti • tedetchi e 
•till* tteasa atoria interna 
dal Movimento operaio in-
f l m . ftoea* il lettoro • 
continnainento portato a in-
mtin l'attirita tcorica di 
ttUMla (« « Man) Ml vi-
«t «T «M tootinu* —P+ 

rienza di lotta e di rifles-
sione politica sugli aweni-
menti, anche minori e quo-
tidiani, che costituiscono 
uno sfondo indispensabile 
a seguire lo svolgimento 
del loro pensiero e a illu-
minare le cause obbiettive 
di atteggiamenti che a vol
te potrebbero apparire per-
sino contraddittori. 

Ma soprattutto e merito 
di Mayer di essere riuscito 
a presentarci un Engels do-
tato di una vigorosa e au
tonoma personality, sfug-
gendo alia tentazione — 
molto diffusa — di vedere 
in lui unicamente l'« amico 
di Marx ». Si veda a questo 
proposito, in particolare, la 
analisi della specifica for-
mazione culturale e politi
ca di Engels, con la giusta 
sottolineatura del suo am-
biente di provenienza e del
la sua stessa origine socia-
le. Figlio di industrial!, vis-
suto nell'infanzia e nell'ado-
lescenza in un centro ope
raio, e trasferitosi ancor 
giovane in quella capitale 
dell'industria cotoniera che 
era Manchester, Engels fu 
naturalmente sollecitato — 
prima ancora di Marx — 
a individuare nei modo e 
nei rapporti della produzio-
ne capitalistica, il nocciolo 
di uno svolgimento che gli 
< ideologi * tedeschi suoi 
contemporanei leggevano 
ancora tutto in chiave di 
< storia delle idee », di con-
tese e battaglie — come 
sara scritto nella ldeologia 
tedesca — che sorgevano, 
venivano combattute, e vin-
te, nell'ambito del «pensie
ro puro». | 

Ma si veda anche, nella 
acuta descrizione del con-
tributo di Marx e di En
gels agli eventi del 1848 in 
Germania, la messa in luce, 
da parte di Mayer, della 
scelta piii esplicitamente 
* pratica » — anzi addirit-
tura «militare» — di En
gels: il suo diretto partecipa-
re alia organizzazione, o ai 
tentativi di organizzazione, di 
corpi armati rivoluzionari. 
Del resto, l'interesse di En
gels per i problemi della tat-
tica e della strategia militare 
e ben noto; ed esprime nella 
lunga durata, una sua pro-
babile convinzione — de-
dotta dalla esperienza del 
1848 — della necessita per 
il proletariate di tcner con-
to dei rapporti di forza 
< militari > anche nei corso 
di un processo di trasfor-
mazione sociale relativa-
mente « pacifico ». Sono te-
mi che ritroveremo anche 
in Gramsci — e che Gram-
sci probabilmente trasse 
proprio da Engels; temi che 
denotano un tipo particolare 
di < ottica > rivoluzionaria, 
non sempre, o non suftv 
cientemente, presenle nello 
orizzonte di ricerca di Marx, 
piu impegnato — oltre che 
nella elabora/ione teorica — 
nolle analisi strettamente 
poliliche. 

Ancora una osscrvazione: 
la tradizionc eclebrativa e 
agiografica ci ha dato trop-
po spesso, di Marx e di En
gels, una immagine che per 
voler essere «croica» e 
«severs», ha finito per 
cancellare, o per sfumare 
nell'indistinto di tutti gli 
< eroi >, il contenuto piu 
speciflcamente umano e quo. 
tidiano della loro csistenza. 
Diciamolo pure: questa im
magine esaltatoria ha, in 
parte almono, *disumanizza-
zato > e Marx e Engels, li 
ha trasportati in quella sfe-
ra del mito, in cui non vi-
vono piu * uomini in carne 
e ossa *, ma concetti e idea-
li misticamente incarnati. 
L' attenzione dcdicata da 
Mayer ai momenti empirici 
della vita di Engels, al suo 
amore per Mary Burns, ai 
suoi vagabondaggi nell'Eu-
ropa in Damme del 1848, 
al suo rarattore (sono pa
role di Jenny Marx) « sem
pre di buon umore, pieno 
di vigoria, lieto e felice > 
non e mera curiosita di 
biografo. Al contrario: la 
pienezza di vita di Engels, 
come dl Marx, ci scmbra un 
tratto distintivo della loro 
essenza di rivoluzionari, di 
quella fondamentale * alle-
gria • che non pu6 non es
ter* propria di chi — con-
tro 1'oppressione e il gri-
giore della societa del ca
pitale — ha scelto la lotta, 
• la liberta della lotta. 

Mario SDIMIU 

LA PRIMA INTERMAZIONAtE - Engals prniede, iwl 1M4, una Mduta dall'Atsoclazioiw Inter-
nazionala dai lavoratori, fondata da lui slesio • da Karl Marx 

Cartoons 

Un volume di disegni satirici sull'organiziazione spionistica USA 

La CIA di Sine 
Q u a n d o l'lmmaalnazlono 

tentb di prmdere U potere, 
durante U Magglo Francese, 
e lo conquisto dawero alme-
no sui muri dl Parlgl (basti 
pensare ai manifest! dell'Ate
lier Pepulalre) in una esplo-
sione di liberta grafica che ha 
rari precedent! soltanto in al-
tri rivolglmenti rivoluzionari e 
pre - rivoluzionari, gli stu
dent! e gli opera! francesi tro-
varono al loro fianco anche 
un gruppo di cartoonist, riu-
niti sotto le testate di Action 
e L'Enragi. Due giornalettt 
che hanno avuto breve vita: 
ma nei quali hanno affilato 
le arm! di una spietata sati
re politica autori quali Topor, 
Wolinski, Sin^. E' nei fuoco dl 
quelle giornate che si precisa 
anche, il temperamento di 
questi autori: la loro ldeolo
gia apertamente rivoluzionaria, 
a volte sconfinante nell'anar-

Su EminanCIA 

PtrtpicaClA 

chismo dichiarato, sempre so-
stenuta da una profonda pas-
sione e da un rigore atillsti-
co spesso eccezionale. 

Di Wolinski abbiamo avu
to in Italia un saggio recen
te delle sue opere (e tuttavia 
precedente all'esperienza di 
maggio); di Sin^ e apparao 
in queste settimane un volu-
metto interamente dedicato 
all'organizzazione forse piu ce-
lebre ed odiata del mondo: la 
CIA, I 'organizzazione spionisti-
ca statunitense. 

II volumetto consta dl una 
novantina di tavole dove Ia 
fantasia grafica si tnncera 
dietro l'apparente ripetizione 
ossessiva di un medesimo te
nia. Protagonista ne h uno zio 
Sam offerto al ludibrio del 
lettore in tutte le possibill si-
tuazioni: dalla violenza omici-
da all'infantile incontlnenza, 
dalla aggressivita vincente al
ia fuga indecorosa. Una sola 
parola commenta e spesso rl-
balta il segno grafico: una pa
rola spagnola (America Latina, 
insomma) in ciascuna delle 

quali ritorna l'ossessione del 
dittongo « cia » (inaolencia, pe-
nltencia, lindado.,.). Questo 
gioco dl immagine e parola 
non e soltanto una felice In-
venzione: bensl una esatta tra-
duzione dl una angoscia e dl 
una rivolta, dolorosa entram-
be, nate da una press di co-
sclenza politica che trova ne-
cessariamente, nei lettore, una 
precisa rispondenza emotiva 
e ideologies. 

L'insieme dl queste carica
ture non e casuale: costrui-
sce un discorso politico a trat-
ti ingenuo ma estremamente 
chiaro attraverso 11 quale Sine" 
raggiunge il suo pubblico ben 
oltre l'immediatezza di una ri-
sata facile, imponendo cosl 
una t scelta » anche al lettore. 
Che e 11 maggior rlsultato 
che possa sperare un cartoo
nist politico. 

Darlo Nttoli 
Cia, di Sine — Ed. Samo-

na e Savelli — Lire IJKO. 

Mostre 

Notizie 

# < IL PENSIERO POLITI
CO E LA FORTUNA Dl MA-
CHIAVELLI NEL MONDO* 
• II tama d«l conoratia In-
ttrnaiienal* tu Nlccol* Ma-
chiavtlll ch« tl tarra a *"l-
ranz* II 21 * II M lattambra 
praulml. Ecca II pragram-
ma: I f Mtttmbra, w 1* , In 
Palauo Vacchla, taluta aal 
Camllata dl praaidanza a di-
K*rao Intraduttlva 4al pro-
faiaar Laial Flrpa; ara IS, 
al Palazta dal Cangrattl, ra-
latlanl dai prafatiarl Franco 
Gaata, Anna Maria Battlala, 
Jaaa Antanla Maravall aulla 
fartwna tfal pantlara politico 
i l Machlavolll In Italia, In 
Francia o In Spaana; I t aat-
tambra, are f . N , nalla stotaa 
soda, ralatlanl dol prafasaorl 
Oiullano Frocaccl, Angola 
Tamborra, Hanno HaNMIn, 
I d c Cacnraaa • Francoica 

Cabrlall aulla forhina dal 
pamlaro politico dl Machia-
vtlli in Inghlltarra, Europa 
Oriantale, Cormania, Ameri
ca a Mondo Itlamlco. Quindl 
dlicuttlona a comunicazlonl, 

II 21 satlambra, alio ora 
12, in Palazzo Vacchio, tara 
Inaugurata una mostra della 
opera dal Mechtavelll (ma-
noacrittl o odltionl varie) or-
ganlzzata dalla Blbliotoca 
natlonala centra la dl Flrenze 
a raalluata da un comitate 
pro$loduto dal prof, Ima-
nuele Catamattima. II 29 
Mttombre, alio ere 21.M, a 
San Catclano Val dl Peia 
(Palazzo del Greco), Inaugu-
railono della meitra itorica 
dalla opere dl Mechlaveltl al-
laatit* con critarl didattico-
divulgatlvl dagll Entl pro-
motori dalle celebraiionl del 
taint* cantenarie dalla r»a-
tclta dl Nkcaaa MacMavatll. 
II » a II 21 aattoiiabra a 
Saa Caictana, a Ira II M a 
II 24 aetHmfera al Toafro 
dalla Fargala a Flnaaga, •*-
r t ragpraiiwtata La CUsia. 

# E' USCITO IL NUMERO 
UNICO, anno 1M9, dalla H-
vitta Prove di letteratura 
oNretta da Nino Palumbo. 
Anche quett'anno II numero 
a diviao In duo tezlonl: la 
prima parte oiplta II roman-
zo vlncitor* del pramlo let-
teraria < Rapallo • Prove» 
per Inaditl, attrlbulto par II 
1H9 aM'opera dl Flora Vin
cent! Una Rolls-Royce nera: 
la taconda parte pubblica gli 
Intarvantl dl un dlbattlto aul 
tama i Nuovo proapettive par 
la narrative contomporanoa • 
promoaao a Rapallo dagli 
stoaal erganlzzatorl dal pra
mlo. II romanzo di Flora 
Vincentl, tcelto dalla giurla 
fra la 72 opera pervenute, 
propone una vlcanda dl Im-
planto tlmbollce che Intande 
rapproiontar* una tlplca »l-
tuazlene aaUtantlala: lo stato 
dl confualono o dlaagio dal-
I'womo contomporanoo dl 
fr«nla al natal Indaclfrablll 
— a parclo aaaardl — dalla 
raalta hi cat ai mutva. 

Al daaamt* aulla nuovo 
praaaatNva ptr la narrati
ve 

part* Mario Sanaono In qua
nta dl moderator*, Sergio 
Pautaieo, GiuMPpo Molina, 
Dolfo Poggeti, Carlo Sali-
nari, Marco Forll, Vico Fag-
gl, Luigi Paldaccl, Walter 
Mauro, Ranza Frotlarolo a 
Lulgi Silorl. AHravaria una 
stlmolante dltcunlon* che 
puntuallzza la ragioni dalla 
crltl In cul versa la narra
tive contomporanoa, o in 
partlcolar modo quella Ita
liana, I partedpanti al di-
battlto protpattano toluzionl 
* »v»tu*n» propotto di gran
de Intareu* critico per Cap-
profondimonto dalla queirlo-
no prota In otama, aoffar-
mandosl ampiamonto tulla 
funtlon* * sul ilgniflcato del 
romanzo nolle aacleta odior-
na. Verra prottimamonte 
amaaao II bando dl concorto 
relative alia IX adizlane del 
premie lottorark c Rapallo • 
Prove. 1f7». 

Nuovi contributi 
critici su 
Vittorini • Pav«M 

La 
«scoperta> 
degli 
americani 

Anna Panicali viene lavo-
rando da tempo su certi a> 
spetti ignoraU del prlmo Vitto
rini. Come gia. in uno studio 
sull'esordio di Elio Vittori
ni tra "La Ronda" e •Caiapar-
te » (• Rendiconti », no. 17-S, 
1968), coei ora a proposito 
di «un romanzo vittonnia* 
no interrotto: Giochi di ra, 
gaztt* che pur non avendo 
i il pregio dell'inedito. purtut-
tavia e completamente acono-
sciuto e lo stesso acrittore, 
forse, lo dimenttoo tra le pub-
blicazioni di minor eonto a 
(« Letteratura a, nn. 9tS, 1968). 

Di maggior impegno, eo-
munque, un suo recente sag 
gio apparso su «Ideologic a 
(n. 7, 1069), che parte da que
sta premessa: « La coscienza 
dell'tnvivtbilita del mondo Oor-
ghese, mostrata in Conversa
zione in Sicilta, ha dietro di 
se una lunga contraddittoria 
contrastata "preistona" », che 
6 necessario npercorrere e col-
locare « piu concretamente a 
dentro la storia ltauana tra 
le due guerre. La Panicali 
aftronta in questa sede so
prattutto Erica e i suoi fra-
telli, il romanzo che Vittori
ni interruppe alio scoppio del
la guerra di Spagna, per oedi-
carsi appunto a Conversazione 
in Sicilia. 

Pub essere questa l'occa-
sione per ricordare anche \va 
saggio apparso nei penultimo 
numero di «Strumenti C'nti-
ci» (n. 8, 1969) a proposito 
di «Vittorini e la poesia m-
glese in "Politecnico"». John 
Meddemmen vi conduce una 
analisi filologicamente ass>ii 
rigorosa di alcuni acampio-
m » (Eliot, in particolare), ri-
levando nelle relative tradj-
zioni e presentazioni a piii ma-
ni altrettanti casi di «-jopraf-
fazione ideologica » rispetto al 
testo. L'autore, tuttavia, oon 
sembra tenere sufficients con 
to del contesto di « Politecni
co », delle ragioni della sua 
battaglia culturale di ailora, 
del quadro insomma in cui 
quelle sopraffazioni si muo-
vevano. 

L'apertura verso la lettera
tura europea e mondial*, da 
parte di Vittorini e Pavese e 
altri intellettuali, aveva avuto 
del resto fin dagli anni trenta 
un significato che andava mol
to al di la di un oggeitho 
interesse per questa o quel'a 
opera. La «scoperta» degli 
americani, in particolare, eb 
be una tensions di rottura nei 
confront! del provincialismo e 
della chiusa ufficialita tasa-
sta, che e fin troppo nota. 

Questo atteggiamento, sem
pre piu intrecciato anche a par-
ticolari ragioni di poetica, si 
sviluppb anche dopo la Libera-
zione, sulle colonne dl « Poli
tecnico » e altrove, in un con-
tinuo sforzo di sprovinciallzza-
zione e di ricerca innovatrice. 
Proprio sull'ultimo numero 
(9) dl «strumenti Critici*. 
dedicato alle tenderize attuali 
della critica americana (e me-
ritevole comunque dl un di
scorso a parte), un'appendica 
di Laura Caretti e Remo Cese-
rani ricorda la « scoperta a d« 
gli anni trenta, e un interes-
sante saggio pavesiano del '46 
sul Rinasctmento americano 
di Matthiessen (interessante 
non soltanto — e forse non 
tanto — perche, come vi si 
nota, Pavese indicb in quel li* 
bro «lo strumento piu adatto 
per conoscere a fondo l'opera 
di Hawthorne, Melville, Whit
man » ecc, ma perche egli se 
ne servl per penetrare e porre 
tutta una serie di problemi 
che lnteressavano da vlcino 
la letteratura italiana con-
temporanea e la ?ua persorui-
le ricerca; anche questa, si di-
rebbe, un'attiva « sopraffazio-
ne » critica). 

Sempre di Pavese, inf'ne, 
queste ultime settimane ci han
no portato La spiaggia in edi-
zione economica (Oscar Mon-
dadori, pp. 142, lire 400), con 
un apparato critico - biblio-
grafico di Marco Fort! e con 
una cronologia di Antonio Pl-
tamitz, assai utili per 11 let-
tore. 

g. c. f. 

EepoBti a Cfenova a Palazzo Bianco 

148 «esempi» del 
'600 e 700 genovesi 

G. B. Castiglion* 
dotto II Grechet-
to: Caine t Abo> 
le (particolara) 

GENOVA, settembre 
Senza consacrare un largo 

capitolo alia scuola genovese 
del Seieento non e possiblle 
fare una storia del Barocco 
italiano ed europeo. E' gia 
da qualche anno, almeno dal
la mostra sulla pittura di Ge-
nova allestita nei 1938 a Pa
lazzo Reale, che una simile 
ventk e diventata una seria 
conclusione critica, eppure, 
a tutt'oggi, una vera e circo-
stanziata indagine di questo 
ricco dominio artistico e an
cora lungi daU'essere stata 
compiuta. Colpa della guerra, 
che interruppe gli studi pro
prio nei momento in cui sta-
vano fruttuosamente avvian-
dosi; colpa della proverbiale 
impenetrabilita delle « case » 
genovesi dove i dipinti erano 
custoditi; e colpa infine del
la dispersione di tante opere 
sul mercato europeo, specie 
su quello inglese: gli inglesi 
infatti sono stati e sono i 
maggiori collezionisti strame-
ri di arte genovese. La mo
stra che e aperta a Palazzo 
Bianco appare quindi, a tren-
t'anni di distanza, come una 
energies ripresa dell'interes-
se critico sull'argomento. 

Collezioni nuove 
Si tratta di una mostra che 

raccoglie 148 dipinti, di cui 
68 inediti, di 25 artisti. La 
rassegna pero non abbraccia 
soltanto il Seieento, ma an
che il Settecento, Le opere 
non sono molte e del resto 
Palazzo Bianco, questo splen-
dido edificio trasformato nei 
XVIII secolo sulla primitiva 
struttura cinquecentesca, non 
poteva contenerne di piii. So
no opere che, in genere, pro-
vengono da collezioni nuove: 
molti di questi quadri sono 
stati acquistati a Londra, do
ve erano ritornati in circo-
lazione in seguito alle crisi 
finanziarie del dopoguerra e 
alia piii recente svalutazione 
monetaria. Gli intenti degli 
organizzatori non sono stati 
dur.que quelli di fare una 
mostra estensiva, bensl di pre-
sentare una serie di persua-
sivi «esempi» di opere si
gnificative, tali da mettere in 
evidenza le qualita e la fi-
sionomia propria di questa 
scuola. 

Giustamente la direttrice 
della mostra, Caterina Mar-
cenaro, nell'lntroduzione al 
catalogo, ha sottolineato co
me la florida situazione eco-
nomico-commerciale dal Cin-
quecento al Seieento, ha per-
messo a Genova, attraverso 
scambi e traffic! intensi, di 
stabilire contatti e relazioni 
non solo mercantili, ma an
che cultural! con le Piandre, 
la Spagna, la Francia, oltre-
che naturalmente con tutti 
gh altri centri italiani, da Mi-
iano a Firenze, da Venezia a 
Roma. Non e'e da meravi-
gliarsi quindi se in questo pe-
riodo Genova diventa una cit-
ta in cui volentien affluisco-
no. dall'ltalia e da fuori, ar
tisti come Rubens, Van Dyck, 
Malo, raravaggio, Vouet, e se 
da Genova si muovono in gi
ro per imparare a lavorare i 
suoi pittori piu vivi e in-
quietl. Questa e la ragiona per 
cui la pittura genovese, tra 
la fine del Ctnqvtecento e 
1'inizio del Seieento, e gia 
insenta in un dims culturale • 
sicuro, attivo, in cui agisce 
sia la grande lezione tosea-
na, veneta. emiliana, lombar-
da e romana, che la sugge
st ione fiamminga e spagnola. 

Un'avidita di conoscenza e 
di esperienze diverse guida 
gli artisti genovesi di quel 
tempo, un'avidita che si tra-
muta in rapida assimilazione 
di modi e di tendenae, sem
pre tuttavia, o quasi sempre, 
mediati da uno achietto aan-
tire, da una franca immadia-
team. Roberto Longhi, cha # 

stato il primo studioso a dar 
rilievo alia scuola genovese 
del Seieento, ha scritto di 
Gioacchino Assereto: « Mostra 
di sapere cosi maneggiare la 
pasta della sua maniera che, 
in quella furia di voler ren
ders sensibili ogni desinen-
za e ogni accento, ritrovi pro
prio per via di particolari la 
forza del naturalismo, cioe il 
pittorico piii integrale». E 
un'osservazione analoga la fa 
allorche parla di Giovanni An
drea De Ferrari, ch'egU ctefl-
nisce «un sovrano eseoutote 
di vita ». 

In qualche modo si pub di
re che e proprio questa la 
nota dominante della pittura 
genovese del Seieento: una 
nota che emerge al di la delle 
vane e indubbie influenze e 
che per altro si riflette pro
prio nelle scelte di tendenza 
che i pittori genovesi hanno 
fatto Basta osservare i qua
dri di Bernardo Strozzi det-
to il Cappuccino, che apre la 
rassegna, per rendersene con-
to. Una tela come il San Gio-
vannino, chiaramente deriva-
to dal San Giovanni Battista 
di Caravaggio della Galleria 
Doria Pamphilj di Roma, non 
lascia dubbi sulla direzione 
della ricerca dello Strozzi. E 
cosl il Miracolo di Santa Zi-
ia o Giuseppe spiega i so-
gni, dove le indicazioni cara-
vaggesche si fondono a quel
le rubensiane. E' la ricerca 
di una ventk naturale, di uno 
spessore plastico, di un con-
sistente vigore: la stessa ricer
ca che preoccupa particolar
mente Domenico Fiasella det-
to il Sarzana e, come s'e 
detto, Gioacchino Assereto e 
Giovanni Andrea De Ferrari. 

Dell'Assereto, a P a l a z z o 
Bianco, si possono ammirare 
il Cristo deriso, la Cena in 
Emaus e la Morte di San 
Giuseppe: opere in cui Cara
vaggio si ricongiunge col Ve
lasquez giovanile ed opere 
che nvelano quanto diretta e 
precisa fosse 1'emozione del-
1'Assereto nei confronti delle 
cose e degli uomini e come 
egli ne nuscisse a dar conto 
con eccellente energia figura-
tiva, con drammaticiti ro-
busta. senza sofismi, in un 
contrasto di luci e d'ombra 
articolato sempre espressiva-
mente. 

Quanto all'Andrea De Fer
rari, il medesimo discorso si 
npropone per il suo Esau e 
Giacobbe, im'opera stupenda 
per concisione, per taglio, do
ve la scena biblica si trasfor-
ma semplicemente nell'incon-
tro di due giovani che si strin* 
gono Ia mano come all'atto 
tnste di un addio. E si ripro-
pone anche per I'Erminta tra 
t pastori e per il mirabile Ri-
tratto di vecchia, un pezzo 
da mettere accanto per 1'acu
ta penetrazione del personag-
gio al periodo in cui 1'Andrea 
De Ferrari dipingeva il suo 
capolavoro: il Afiracolo del 
muratore caduto, una scena 
di pieta popolare dl raro pa
thos, che avremmo volentieri 
nvisto, anche se ben noto, a 
Palazzo Bianco. 

Alia mostra si pub segui
re agevolmente anche lltine-
rario dei piU famosi pittori 
animahsti genovesi, da Sini-
baldo Scoria ad Antonio Ma
ria Vasaallo, da Agoatino Cas-
sana al piii astroao ed abile 
di tutti: Giovanni Benedetto 
Castiglione detto il Grechet-
to. Pittura di genere. pittura 
di racconto, pittura di fanta-
sia aneddotica, che a Ge
nova si sviluppo anche per il 
soggiorno di maestri fiammin-
ghi quali lo Snyders, i De 
Wael, Paul De Vos e Jean 
Roos. Nei gruppo di questi 
artisti gli inediti presentati 
alia mostra sono parecchi a 
alcuni di primo piano. Val-
gano per tutti gli Animali e 
gU Animali dell Area di No* 
dal Grechatto, due pani 
straordinari par acioltaaaa dl 

esecuzione e modulazione cro-
matica, dove pavoni, fagiani, 
tacchini, scunmie, cani, oche, 
galline, ricci e pecore si col-
locano in paesaggi di rupi • 
tra square! magistral! di na
ture morte. 

Ma il Grechetto non era 
soltanto un pittore animalista, 
la sua versatility non aveva 
confini, andando dal ritratto 
alia scena biblica o mitolo-
gica, con un eclettismo di 
mezzi sbaiorditivo, come pup 
dlmostrare un altro inedito, 
quale il Caino e Abele, in cm 
le ascendenze verso Bernini e 
Poussin son d'evidente lettu
ra. Ma del Grechetto si de-
vono pure ncordare il San 
Francesco in estasi e la Cro-
cifissione: in queste tele, at
traverso una pennellata rapi
da, rotta, concitata, il Ba
rocco romano, come e stato 
autorevolmente notato, trova-
va il suo tramite verso I'm-
quietudine visionaria del Ma-
gnasco. 

Con Valerio Castello ci tro
viamo invece di fronte ad 
una inclinazione piu dolce 
ed elegante della pittura ge
novese, una pittura che non 
dimentica il Rubens, ma lo n-
vive nelle esperienze del mi-
lanese Procaccini, del Correg-
gio o del Parmigianmo, anti-
cipando addirittura certi mo
di e motivi di un Fragonard. 
E* una linea che dal Castello 
passa attraverso Domenico 
Piola, Gregono De Ferrari 
soprattutto, per giungere al 
facile eppure suggest IVO Bar-
tolomeo Guidobono che in 
un quadro dawero sorpren-
dente come Rinaldo e Armt-
da, un quadro raffinatissimo 
e amabilmente frivolo, sem
bra precorrere Boucher. Ma 
non sono da lasciare da parte 
i paesaggisti, a cominciare 
da Antonio Travi, talvolta fan-
tomatico per proseguire con 
Antonio Tavella, in cui le in
fluenze del Tempesta e del 
Rosa si filtrano nei richiamo 
del Lorrain. Ormai per6 il se-
coJo e scavalcato ampiamente 
e il '700 si spalanca alle esal-
tazioni nbelli di Alessandro 
Magnasco detto il Lissandrino. 

Numtrosi atfreschi 
Del Magnasco, gia a Palaz

zo Bianco, era stata ordinata 
un'esposizione nei 1949, e al
cuni dei quadri present! ora 
nella nuova rassegna aveva-
no figurato in quella d'allora, 
come la Predlca ai quaccuen, 
Sant Agoatino tncontra tl bim
bo sulla spiaggia, il famosisai-
mo Trattemmento in un gutr-
dino dAlbaro e qualche altro. 
Ma qui e'e da rilevare la pre-
senza di qualche inedito. tra 
cui l'eccezionale pezzo dei fra-
U che st scaldano tntorno al 
fuoco, un'opera del miglior 
Magnasco, prodigiosa. crept-
tante, disperata e grottesca, 
di un profondo spirito in anti-
tesi con qualsiasi canone con-
troriformista. 

Del resto quasi tutta la pit
tura genovese sfugge a quel
la « propaganda Fides » cosl 
tipica, ad esempio, in molta 
pittura bolognese. E a con-
vincersane bisognerebbe ve
dere anche i numerosi affre-
schi che decorano 1 palaazi 
patrizi, affreschi cha l'incuria 
contamporanea sta lasciando 
cadere in rovina, un patrimo-
nio tra ! piu ricchi e singu
lar! d"Europe C'̂  solo da 
augurarai che l'attuale mo
stra risvegii l'interesse anche 
su questo aspetto della pittu
ra genovese e che si corra 
ai ripari. Non dopo trent'anni. 
come nei caso della mostra, 
ma al piu presto. Se dun-
que la mostra, insieme coi 
suoi pregi impliciti, aerviit an
che a quasto, sara un suo 
merito in piu a certamente 
non U minora. 

Mario Cto M k M i 


