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Aperta la mostra antologica del pittore americano 

nezia 
Mark Rothko 

Ventisette tra le piu belle e tipiche pitture prodotte a parfire dal 1947 - II 
colore del « vuoto » americano - Una edisione della Biennale fra le piu squallide 

II «no » degli artisti americani 

alia Biennale di Venezia 1970 

La nostra ar te 
non coprira 
Faggressione 

militare 
Costituito negli Stati Uniti un comitato cul-

turale dopo un inconfro tra 1500 artisti 

H rifiuto clegli artisti ame
ricani di partecipare alia 
biennale di Venezia per pro-
testa contra la politica del 
governo degli Stati Uniti — 
di cui abbiamo gia dato noti-
zia — si inserisce in una se-
lie di initiative di piu vasto 
raggio. E' stato infatti costi
tuito negli USA. dopo un in-
contro di 1500 artisti, vin co
mitato culturale di emergen-
za con l'obiettivo — si legge 
nel documento costitutivo — 
di «soppiantare il governo 
degli Stati Uniti in tutte le 
sue attivita come responsa-
bile deil'arte americana al-
l'estero». Noi — affermano 
gli artisti americani — dob-
biamo rifiutare al governo 
l'uso della nostra arte come 
una vernice culturale per co-
prire 1'aggressione militare 
all'estero e l'intollerabile re-
pressione all'intemo. 

Una delle prime iniziative 
del Comitato ha riguardato 
la Biennale di Venezia: ven-
ti artisti hanno accettato di 
ritirare la loro adesione e di 
esporre a New York sotto 
gli auspici del comitato cul
turale di emergenza. 

Nel documento it Comitato 
afferma che la crisi e ormai 
giunta ad un punto tale che se 
gli artisti americani non agi-

rannu insicmo in qnanto arti-
sti dcnunciando con forza gl' 
oltraggi che subiseono perde 
ranno la base stessa di agi 
re ed operare come singole 
personality artistiche. Di qu 
1'iniziativn di formare il co 
mitato. 11 documento che pre-
cisa tali posizioni e invita al 
la protesta c firmato da 
Carl Andre. Rudolf Baranik 
Kay Bearma'. Lynda Ben 
glis. Judith Bernstein, Srule 
Brachman. Marlene Aron, 
John Best, Bruce Brown. Jean 
Burked, Chuck Close. Katy 
Crumm. Allen D'Arcangelo, 
Fraser Fougherty, Jerry Foy-
ster, Sam Francis, Richard 
Frank, Abby Gerd, Silvia 
Goldsmith, Leon Golub, Hans 
Haake, Geoff Hendricks. Jim 
Huntington, Jim Jackson. 
Poppy Johnson, Gloria Ka
plan, Joyce Kozloff, Max 
Kozloff, Philip Leider, Mon 
I.evinson, Roy Lichtenstein 
Berard Mont, Roz Moresh 
Sabra Moore, Robert Morris, 
Tanya Neufeld, Barnet New 
man, Ralph Ortiz. Geoffrey 
Patch. Irving Petlin, Barba 
ra Rose. Tony Shafrazi. Dee-
na Shupe. Katherine Smith 
Frank Stella, Jean Toche, 
Ken Wade, Stella Waitz-
kin, Andy Warhol. Frances 
Wayatt, Ann Wilson, Klaus 
Kertess. 

VENEIZIA. 'J:i. 
Un giorno prima della ,• ver

nice » della Biennale, che si 
annuncia da pu'i segni come 
la pu'i squallida delle trenta 
cinque edizioni sin qui fattc 
e che restera memorabile, tor
se, soltanto per il gran rifiu
to degli artisti americani di 
esporre nel padiglione USA 
al Giardini per protesta con
tra la politica di intcrvenlo 
imperialista in Vietnam o 
Camhogia, si e inaugurata ieri 
mattina una mostra di Mark 
Rothko, il pittore americano 
morto suicida il 2S febbraio 
scorso all'eta di 67 anni. l«i 
mostra, che e alleslita al Mil-
seo d'Arte Moderna di C;V 
Pesaro ed c curala da Guido 
Perocco, con la collnborazlo-
ne della galleria Marlborough 
di Londra e Roma, riunisce 
27 tra le pitture piu tipiche 
e belle di Rothko a parti-
re dal 1947. 

Matisse 
«ingigantito» 

l a giornata di sole o di quel
le che fanno cristnlli e dia-
manti delle pietre di Venezia. 
Le finestre di Ca' Pesaro so-
no tutte spalancate e la luce 
accende i grandi timbri del 
colore di Rothko come se 
fossero involucre organico di 
una misteriosa germinazione. 
I quadri dl piu vecchla data 
sono del '47-40; due varianti di 
« Multiform* Si tratta di due 
quadri «ibridi» e amblgui 
nell'immagine: e'e gia il baglio 
re raggiante del colore di Ro 
thko ma e come se II pitto
re suggerlssc la sorgonte. og-
getto o corpo, di quel baglio-
re. E' come se il pittore aves-
se ingigantito un piccolo qua-
dro o fauve» di Matisse per 
una funzionalita nei grandi 
spazi americani. Anzi, potreb-
bero essere delle singole «ta-
ches» di Matisse ingigantite 
fino a perdere concretezza e 
movimento della vita. In que-
gli stessi anni. Nicolas De 
Stael cercava di riportare il 
colore e la luce della pittura 
moderna nel grembo della 
concretezza materica e natu-
rale. 

Sono, comunque, 1 pri-
mi quadri astratti tipici dl 
Rothko che si slavvano dal-
la cultura artistica europea 
tanto influente in America e 
anche i primi quadri con cui 
piglia evidenza la sua perso-
nalita nei confronti di all rt 
americani espressionisti astrai,-
ti come Pollock, De Kooning, 
Kline. In questi e in altri 
quadri fatti poco dopo la co-
struttivita del colore sembra 
legata all'esperienza pittorica 
di Klee al Bauhaus e portata 

negli Stati Uniti da Alhers e 
iiici.sa « in spii cioli » per unit 
funzionalita dccoraliva aivhi-
letloruca. Alia data del liiso. 
e con la prima iniportiinte so 
rie di quadri degli anni cin-
quanta titolati da Rothko con 
i nniai dei colori come in una 
situazione primitiva della pit
tura, viene la.se lata alle spnlle 
dal pittore la precedents ri-
I'ercii csprossi )nista (aveva 
I'ondato nel 115, il gruppo 
"The Ten» o nel '36-37, aveva 
lavorato al W.P A. Federate Art 
Project d'impronta sociale roo-
seveltiana). 

I quadri degli anni cin-
quanta — e'e un bellissimo 
o Omaggio a Matisse » del '53 
raggiante della luce del colon 
mediterranei africani — sono 
forse i piu fellci della ricca 
produzione di Rothko: quelli 
dove il suo ocehio e sonsibile i 
a un grande riflesso menclia- j 
no di una strana allegna dei ! 
colori del mondo. Dopo no 
gli anni scssanta. e'e una ca- | 
duta. come la perdita del -pun i 
to di vista mentale e. quuuli. 
una perdita della luce, un in-
cupimento autunnale o morta-
le dei timbri fino al quadro 
lapidario « Nero su grigio » dl-
pinto nel '70. 

Sulle pareti di Ca' Pesaro i 
quadri di Rothko, quelli degli 
anni cinquanta in ispecie so
no quadri di un altro mon
do c di un'altra cultura artisti-
ca. Quclla che era la «taehe» 
o la campitura di Matisse, 
ma anche I'astrazione «co-
struttiva » di Mondriaan e la 
itnmagine germinale di Klee 
ha rotto la dialottica visiva 
con 1'oggetto. Di come e dl 
cosa sia fatto il mondo una 
indiciizione ci viene data da 
Rothko con I timbri del co 
lori di uno spettro rivelatore 
della composizione di un pia-
ncta misterioso e, per ora. 
irraggiungibile. 

Astrazione 
costruttiva 

I quadri dl Rothko sono 
« taches » e campituvo per gli 
spazi e le archilettuve ameri-
cane cii Neutra, di Gropius, 
di Mies van der Rone fmolti 
quadri sono stati c-ollocati in 
architetture con alterna fov-
tuna). Sono quadri molio su^ 
gcttivi e individualislici dove 
la sensazione piu pici'.ola vie
ne massimamente esaltata da) 
pittore e anche eonemplata 
e ingigantita in una immobi
lity geiida dell'occhio e in un 
sommovimento proioiido della 
psicologia. Pittore che tende a 
rifare il quadro com1? un'ico-
na e a rendere mistico e miti-
co [1 gesto del dipimrere nn] 

ramhienle tndustrlale e tec-
nologico amortcniK Mark Rn-
Ihko ha nniicipato la i*ran par-
lo della pittura aslratta di 
colore nttualc, da Louis Mor-
ri.s a Kenneth Nolancl, dal neo 
floreali aRli u hippie;. », dalln 
pittura «Optical» al nuovo 
astrattismo « ragglstii ». 

Conf lifti 
di classy 

Gli anni sessanta dovottero 
csere di granda malinconia 
per Rothko tanto la luce rag
giante del colore 6 ibbuiata, 
sproiondata in pebble: le cam-
piture del colore si avviclna-
no all'effetto di muro logoro 
e stinto che un tempo era sta
to ridente di pittura e tutta 
la ricchezza dei timbri spro-
londa e volge al nero, al gri
gio. alia supertieie che sara 
dipinla da altri, alio spazio 
vuoto e inerte del quadro che 
dovra essere ripopolnto da al
tri. Gli artisti americani 
« Pop » hanno gi:\ contestato 
violentemente e heffardamen-
te la posizione mistica, con-
templativa del vuoto america
no sensibilista, astratto - in-
formale di Rothko. 

Hanno detto i «Pop» che 
lorrmvano al padre (al mito 
americano come il migliore 
dei mondi possibili) dopo an
ni di sterile adorazione del 
grembo. Tante altro esperien-
?.v di pittura della realta, In 
Europa c in America vanno 
contesLnndo la «tache» im* 
mota di Rothko (una varian-
te americana dell'occhio e del-
lo suuno di Claude Monet?). 
I'cr gli americani, per gli eu-
ropei. per gli Italian!, la citta 
della dimonsione americana e 
diventata il luopo storico, un 
«pieno» dei conflitti di clas-
se e 1'occasione buona per una 
pittura dei conl'btti di elasse. 

II vento della necessita pie-
ga in qua e in la tante co
se, anche la pittura di Rothko 
insuperata finora per la con-
centrazione di tutti i mezzi 
pittorici sul timbre del colo
re del vuoto. Resta, perd, da 
medftare il fatto che 1'espe-
rienza americana di Rothko, 
avesse raggiunto un dubbio 
cosi radicale e cancellatore 
nei confronLi dell'oggettivismo 
e degli oggetti del « modo di 
vitn americano)). E' possibile 
che la cancellazione di Ruthko 
e la sua contemplazione del 
«vuoto americano)) abbiano 
un senso storico c un valore 
germinale che sul momento 
drammatico che viviamo, non 
sono facili da intendere e da 
«consumare». 

Dario Micacch 

ravaggio 
caravagi,, 

Soiianlnsoite dipintl, di cui solo quailorriicl solitamentc espostl 
al pubblko, sono I'oggetto dl questa mostra, cho comprendo opo-
ro di Cnravnggio, BaDisiello Ciracclolo, Bartolomoo Manfred!, Ar-
tenvisia Gcntileschi, Ghcrardo Honthorst, Simon Vouet, Giuseppe 
Ribora, Maitio Preti, e, Inollfo, una scella dl quadri di pittorl 
fiorenlini del primo seicento, In qualche modo toccaii dnllo stile 
rivoluzioniirio del Ca ravaggio, da Sigismondo Coccapanl a Lo-
rctuo Lippi; con la rivelazioiie dl un piilore sconosciuio finora, 
Leopoldo de' Medici, ossla II famoso cardinal Leopoldo, innssinio 
proniotore del collczionismo Mediceo. 

TuMi i dipinti esposti sono stati restaurati per 1'occasione; meta 
di essi sono del ditto sconosciuti, anche agli studiosl dell'argomento. 

La niostraf aperta dall'8 lugllo al 30 settembre, sara alleslita 
In Palazzo Pitti, Sala Bianca, e focali contigui. II catalogo, a cura 
di Evelina Borea, edito da Sansoni, Flrenze (paglne 150, tavole 89) 
comprendc le illustrnzion) dl tutli i dipinti, nonche particolarl 
degli stessi; le schede relalivo ai quadri, sono Heche dl notlzle 
nedite tralte dall'Archivio di Stato. L'orario dl aportura si provedB 
maggiornto rispelto a quello nttuale di apertura delle gallerlc. 

NELLA FOTO: O. Rinaldi, martirio di Santa Cecilia 

Un'approfondita ricerca sul-
ramminivstrazione della giustizia 

LMdeologia 
della magistratura 

dalb sciopero 
«buoncostume» 

0 Ccntro Nazionale di pre-
venzione e difesa sociale 
sorto a Milano piu di ven-
t'anni or sono ha promosso 
e port-ato a compimento nu-
merose e importanti inda-
gini di earatlere giuririico 
e crlminologico. 

A partiro dal 1962 11 Cen-
tro ha poi svolto una ap-
profondita ricerca t sullfl 
amministrazione della giu-
stizia e la societa italiana 
in trasformazinne» ed In 
queste ultime settimane ha 
pubblicato i'ottavo volume 
della collana dedicate ai Un
ion socio-cullii'ili 'Iclln oiu-
-lspri«Ien?fl (Uibliotpca di 
cultura moderna, flari. La-
terza. pg. 229. L. 2.600). 

Roherto Oderisio ha af-
froutato 11 tenia del lavoro 
con specifico riferimento al
io sciopero ed alia serrata. 
alia posizione del iavorato-
re nell'azienda. alle commis-
sioni interne ed alle garan-
zie per ali esponenti sinda-
call; Maria Crislina Celo-
ria e Generoso Pelrella si 
sono soffermati sulla con-
dizione morale e sociale del
la donna e Domenico Puli-
tano sul boon costume aven-
do riguardo a Ire periodi 
storici. auello lihevnle o pre-
fasclsta. quello fascista ed 
inFine quello suocessivo al
ia promulgaztone della Co-
stituzinne repubhllrana 

t^i ricerca si ciova del-
I'esnmp di tniclinia di de
cision! ertite e<l Inedile ed 
ha la sua particolnre Im-
portanza agli effetti dl una 
indagine sulla ideologia al
ia quale aderisee la magi-
stratura e sui valorl socio 
cultural! espressi nelle de
cision! in rapporto al tem
po. alio spazio ed al gradi 
di giurisdizione che le han
no adottate. 

Lo studio Intorno alia glu-
rlsprudenza relative ai rap-
portl fra stato e cittadino. 
cioe In definitiva ai rap-
porti fra principio di auto-
r i t i e principio di Uberta 
che e quello che ha preso 
in esame le decision! In ma
teria di lavoro appare sen-
z'altro U piu significativo 
rispelto agli altr i . specie 
per qnanto riguarda I) pe-
riodo successivo a) 1948. 

Una impressione conclusi
ve sui giudizi di valori por
ta per esempio a conelude-
re che a posizioni In buo
na parte favorevoli ai la-
voratnri In tutto cio che con-

cerno erogazioni e provvi-
denze economlche fanno ri-
scontro gcncralmente at-
teggiamentl di notevole chiu-
sura in tutte le questionl 
che coinvolgono problem! dl 
t potere > dei lavoratori 
stessi. 

In tcma di sciopero, ta
le chiusura & dimostrata, 
come awerte 1'Oderisio, dal 
fatto che, contraddittoria-
mentc, si fa riferimento a 
criteri soeiologici per de-
durre la lllecita di deler-
minate forme dl agitazio-
ni, mentre per nltro verso 
viene rifiutato il ricorso agli 
stessi criteri per definire. in 
termini reall. la natnra del 
fenomeno dello sciopero. 

L'lndagine conferma. Inol-
tre. un giudlzio emplrico or-
mai diffuse e cioe che non 
e possibile eontrapporre net-
tamente la giurisdizione di 
legittimita o quella di me-
rito anche se appare evi-
dente che I valori dl tipo 
progressive mentre sono no-
tevolmentc rarl in promin-
ce della Cassazione. si rl-
scontrano con maggiore fre-
quenza nellp decision! dei 
giudicl dl merito 

L'ultima considerazlone e 
che nella difformila degli 
orientamentl non puA consla 
tarsi nessun collecamento 
con le sedl in cui le vane 
dpcisioni sono ita:p ernes 
se Non 6 filori dl iunso 
per esemnio ossprvare che 
in relazione all'oscpno ed 
al biinn costume Qli orien 
tamenti assoliitistlct annar 
tengono ad un Trihnnale 
dell'ltalia settcnlrionalp ed 
alia Procura della Rennb-
bllca di Milano. mentre al
ia Procura di Napoll appnr 
tiene la rfchiesta dl archi 
viazlone dl una denuncia 
sporta contro un nolo f i lm. 
con una motivazlone che e 
una delle piu llberali In ma
teria. 

La ricerca non e esen-
te da llmiti e gli stessi au-
tori non negano questo dato 
di fatto: essa per6 e In gra-
do dl fornire agli < addelti 
ai lavori» un maleriale ab-
bastanza rilevante per gU op-
portuni approfondimenti ed 
al lettore generico un qua-
dro abbastianza serio del 
modo con 11 quale la Ma-
gistraltira si 6 accoslata ai 
problem! della vita sociale 
del Paese. 

Fausto Tarsitano 

di VINCENZA ESPOSITO 
la casa dei vostri sogni 

SOpnemi per 30 giorni 
1) Camera da letto classica della BUSNELLI. 
2) Soggiorno francese della BRIVIO.-
3) Soggiorno diva moderno della BBB. 
4) Soggiorno moderno della SAIMA. 
5) Salotto up moderno della C & B . 
6) Salotto classico L. Filippo della MIB. 
7) Armadio laccato della STILDOMUS. 
8) Cameretta ,per ragazzo, moderna della CAROLA. 
9) Bar moderno della STILGLASS. 

10) Due poltrone LA-Z-BOY della PIZZETTL 
11) Poltr. letto mod. Donna Rosa della MAURI DI TRAS 
12) Mobile Bar moderno Forchiassin della LORENZON. 
13) Ingresso classico della MOBILARTE. 
14) Ingresso moderno della FIARM. 
15) Ingresso classico della FEAM. 
16) Cuoina componibile mod. Vanessa della RAMONA. 
17) PalTTona moderna della PAROLINI. 
18) Tappeto moderno della CIA. 
19) Tappeto classico della LINOLEUM. 
20) PORTABITI in ottone della RIVA. 
21) Lampadario classico della ZONCA. 
22) Otto elementi della Bubi Bar della LONGATO. 
23 ' Lampadario moderno della SELENOVA. 
24) Servizio bicchieri per 12 cristallo. 
25) Carrello in noce della MERATI. 
26) Portaombrelli in ottcne della FADMA. 
27) Servizio piatti di Bavaria 71 pezzi. 
28) Servizio posate 100 pezzi della PINTI INOX. 
29) Tenda classica della MANTEA. 
30) Tenda moderna della MANTEA. 
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