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Dal Guggenheim... al garage 
Domingo Notaro e un pittore italo-argentino che, dopo 
una ricca produzione artistica ed i riconoscimenti avuti dal 
1963 al 1995, dall'esposizione nella prestigiosa Guggen
heim di New York accanto a Chagall, Duly, Leger, Modi-
gliani, Picasso alia personate nella Metropolitan Art Space 
di Tojcyo, *tft)CMPI^tto aienere mqltp,4ePecsu^ qpere in 
uiinmagazzinoipe^mancanza dJsspaziaii'Uwappelk) alld 
istitu^ioniculturali itiliarie. 

A L C H T B 
g Le ullime Ire grandi 
' t mostredi Domingo 

USPWsS Notaro, che si sen
te ora Irascuralo dalle istituzioni 
cullurali ilaliane, sono state allesli-
te nel Complesso monumentale 
San Michele a Ripa a Roma 
(1990), nell'amblta Metropolitan 
Art Space di Tokyo (1991) ed a 
Buenos Aires (1995), dove ha di-
pinto un'opera insieme ai ragazzi 
dl una scuola come grande meta-
lora del rientro ufficiale nella citta 
della sua formazione. Inlatti, Do
mingo Notaro e un italo-argenti
no, anche se ora ha la cittadinan-
za itallana, che, nato 56 anni fa a 
Palmeriti, in Calabria, si ritrovo a 
dleci anni a Buenos Aires con i ge-
nitori emigrati nel 1949. 

La sua formazione culturale ed 
artistica awenne, quindi, nell'Ar
gentina govemata da Juan Do
mingo Peron, la cui politica socia-
le -,rileva Notaro - «fu subito per 
me una grande illusione perche il 

SANTINI 
tanto annunciato "justiciaiismo" 
reclamato e sostenutodai "desca-
misados" organizzati in sindacati 
fu applicato con metodi populisti 
e demagogies 

llcollcgiodeisatebni 

Notaro ricorda gli anni trascorsi 
in un collegio del salesiani, dove «i 
ragazzi erano costretti ad ascolta-
re nel grande cortile i discorsi di 
Peron», ma i suoi successori, come 
i governi Aramburu-Rojas, «non 
cambiarono le cose per quanta ri-
guardava la democrazia ed una 
seria politica sociale rilormatnce». 
Di qui il desiderio possente di 
cuscire dalla sacca placentare per 
nascere e cominciare a vivere», 
anche se il nascituro aveva 22 an
ni. 

Fu cost che nel 1961 anivo a Fi-
renze, dove rima.se un anno, poi 
Oenova, Torino, un breve soggior-
no a Palmeriti per ritrovare le radi-
ci e, inline, a Roma dove venne a 

contatto con i grandi artisti italiani 
del tempo ceicando, al tempo 
stesso, di «respirare i fermenti cul-
turaii di una sinistra importante e 
diversa da quella argentina come 
era quella italiana, ma travagliata 
dai problem! di un mondo diviso 
in due blocchi contrapposti e dal
le W^^iifertlte'ae'l'XX'lttSrtgresscf 
del Pcus e dei latti tragici d'Unghe-
ria del 1956 che tanto scossero il 
mondo». 

E fu, a Roma nella galleria 
Quantas, che incontrd David Alfa-
ros Siqueiros, il quale, colpito dai 
tratti originali e provocatori della 
pittura del giovane Domingo, gli 
propose di collaborare con lui alia 
realizzazione di un affresco di 350 
metri quadrati in Messico. 

Prima di ritomare in Italia nel 
1961, Domingo Notaro aveva fatto 
una serie di viaggi attraverso alcu-
ni Paesi del Sud America eritrando 
a contatto con i grandi squilibri so-
ciali, con una poverta che si tocca-
va con mano e che gia aveva cer-
cato di lar rivivere nei suoi quadri 
da cui emergono paesaggi straor-
dinari o figure di minatori, di emi
grant;, di donne sofferenti, di de-
saparesidos. Curve piane che si 
scagliano in altezza con accordi 
coloristici che si compongono di 
viola-ametista e di blu-oltremare 

Si e cimentato anche con per-
sonaggi del Vecchio e del Nuovo 
Testamento, con I'intento di risco-
prime la forza originaria autenti-
ca. Ecco perche il suo non e il Cri

sta Re o un Pantocrator, ma un Ge-
su che si curva sul mondo per farsi 
carico delle sofferenze di uomini e 
donne per liberarli. 

Notaro, quindi, accetta ('invito 
inaspettato di Siqueiros e, dopo 
quell'esperienza esaltante, si ritro-
vaad espbrte; eim suagrSnde sor-
pre'SaT'leSUe «perS alia prestigiosa 
Guggenheim di New York accanto 
a quelle di Chagall, Dufy, Leger, 
Modigliani, Picasso. Un cbnfronto 
che gli permise di misurare, anche 
autocrilicamente, il cammino da 
lui percorso. 

Ignonto dalla Quadriennale 

Se nel 1966 viene ignorato dalla 
Quadriennale di Roma - «potei 
conslalare che non aprirono nep-
pure le opere inviate» -, nel 1967 
pud organizzare due personal! a 
Parigi, dove l'anno prima era stato 
ospite, a Notre Dame de Vie, di Pi
casso che gli aveva espresso «sti-
ma e incoraggiamento». Delle mo-
stre del 1967 scrivono di lui Louis 
Aragon («il suo passaggio a Parigi 
e stato come quello degli uccelli 
che ci insegnano la bellezza del 
cieli lontani»), Jean Cassou, Pierre 
Courthion, Warie Jean e Walde-
mar George che lo delinisce «mes-
saggero della nuova arte mondia-
le» e successivamente ngrande vi-
sionario, creatore di forme magi-
che di uno stile monumentale». 
, Ancora nel 1967 espone ad An-
versa e guadagna un lusinghiero 
giudizio critico di Pavlov Pavlovic, 

il quale, nel partire dai drammi del 
mondo contemporaneo in cui 
«ogni giomo e'e un Crista crocihs-
so sul Golgota», rileva che nsulle 
croci livide dei quadri di Notaro 
non e il dio che muore, ma il dio 
che riscatta luomo dalla sua op-
pressione». E nel 19686aBruxel-
le*'aliaaallerie,ta"Vletewed a 
Porto Cervo dove raccoglie nuovi 
apprezzamenti critici da Pierre 
Louis Flouquet, Elio Meicuri, Se-
bastiano Carta ed altri. 

Mlncosapevolmente, i primi se-
gni li ho disegnati nella pnmissima 
infanziacon i lizzoni ardenti nella 
notte. nell'ozio che nutriva lo stu-
pore preconizzando l'amora-lita 
dell'arte, intesaquest'ullimacome 
simbiosi di soffio vitale e volo«, di
ce Domingo che e anche pqeta e 
alcune sue poesie furono lette nel
la Sala Borromini di Roma nel 
1977 da Riccardo Cucciolla. 

«La Vila e Segno e i Segni in-Se-
gnano», continua Notaro per indi
cate che il «segno» e un decodifi-
catore come il Dna e per sottoli-
neare che cib che traduce in segni 
nelle sue tele e una sorta di «ubbi-
dienza-procreazione» nel senso 
che dalla «disobbedienza» a certe 
regole fisse nasce la «creazione 
del diverso». Un tentativo, il suo, di 
spiegare sul piano estetico da do
ve e come nascono i suoi «segni» 
che danno forma a nature morte 
come a personaggi della nostra 
quotidianita per diventare simboli 
diunastoria. 

L'itinerario artistico di Domingo 
Notaro, che mai si separa da un 
arte fatta per esprimere la lotta di 
uomini e donne per costruire un 
mondo diverso e piu umano, e 
molto ricco di riconoscimenti e di 
piemi conseguiti nelle tante espo-
fizjpni che hanno a™ta luogo in 
vane citta italiane ed'estere dal 
1963 a! 1995. 

Cataloghl e riconoscimenti 

II grande e lussuoso catalogo, in 
giapponese ed italiano, per la sua 
personal? del 1991 neila galleria 
Metropolitan Art Space di Tokyo e 
quello ininglesepubblicatadagli 
americani con i grandi artisti con 
cui si trovo ad espone nel 1966 
nella Guggenheim di New York 
sono i documenti piu significativi 
del suo itinerario artistico, accanto 
a molti altri riconoscimenti fra cui 
quelli del'ultima esposizione nella 
Casa Argentina di Roma nell'otto-
brel995. 

Ma le sue tantissime opere, ol-
tre quelle vendute a privati o ad 
istituzioni culturali italiane ed 
estere, sono racchiuse, per un pa-
radosso del destino, in uno squal-
lido magazz'ino non avendo uno 
spazio dove dare ad esse una de-
gnacollocazione 

«Vorrei tanto che un'istituzione 
culturale itallana accogliesse que-
sle opere». Questo il messaggio dl 
un artista che, dopo tanto, si sente 
come iiabbandonato da un Paese 
come I'ltalia che amo». 

S'arricchisce 
dalla camera 
della morte 
*• ) i '14- -•('--' , E x poliziotto, vete-
", ?«-• x?£ •'>'•"', r a n o del Vietnam, si 
i W s ' ^ f f f t i e ' fatto giustizia da 
solo ed e finito nel braccio della 
morte. Ha bisogno di lettere da 
donne comprensive e sensibili per 
un'onesta relazione»: con questo 
{innuncio, pubblicata nelle rubri-
the dei cuori solitari sui tabloid po-
polari, un condannato a morte e 
riusclto ad allacciare coirisponden-
za con 26 donne alle quali ha poi 
chiesto di inviargli denaro. In que
sto modo, dal gennaio scorso, ha 
rnesso insieme finora 3.540 dollari, 
accreditati sul suo conto presso lo 
spaccio del carcere di Miami, Ma
nuel Pardo jr., 39 anni, ex agente di 
polizia, e in attesa dell'esecuzlone 
per avere ucciso nove persone 
neil'86. A una delle sue amanti epi-
stolari, mai conoscluta dl persona, 
Pardo ha scritto 275 lettere e ha ri-
cevutolncambio 1.200 dollari. 

Un ricercatore amante dell'antico Egitto, i suoi studi sulle famose tombe dei faraoni e i risultati 

«Cosi sollevavano i massi delle piramidi» 
*>m oioRaio a r m 

s , •' '* \SJ # 3 Come si arriva a ri-
? ^.?W^i4? -^ Piodurre una «tec-
i't ^iCfTllt-" nologlan di 4 mila 
anni fa, di cui e giunto fino a noi 
so o qualche modesto frammento 
materiale e nessuna informazione 
precisa dei meccanismi che I'atti-
vavano? 

CllantlchlEgW 

Osvaldo Falesiedi, che forse e'e 
riuscito, non si da arie, semplifica 
al massimo: "Ho letto molto, cer-
cato di mettere insieme tutte le co-
noscenze esistentl sull'arte edifi-
catoria di quell'epoca cosl remo-
ta, e di dare risposta a qualche 
problema che mi sembrava inso-
lulo utilizzando le nozioni tecni-
che apprese alia scuola professio-
nale». Al che va sicuramente ag-
glunta una buona dose di capaci
ty Inventiva. Ha 42 anni. I'occhio 
sveglio, si sente wstraordinaria-
mente attratto dai misleri dei po-
poli antichi». 

Soprattutto gli Egizi, da ammi-
rare per la loro civilta, per i monu-
menti insigni che hanno lasciato. 
Basta pensare alle piramidi. Gia, 
ma come facevano a costruirle? in 
che modo riuscivano a spostare 
quegli enormi blocchi di pietra, a 
sollevarli per decine e centinaia di 
metn, a incastrarli gli uni negli al
tri? 

Come innalzavano obelischi e 
architravi dei templi di peso smi-
surato' Inten'ogativi che lo hanno 
affascinato: «Vede, io sono con-
vinto che le radici dello sviluppo 
occidental si trovano sulle rive 
del Nilo. Personaggi come Imolet, 
I'architetto che coslrul la prima pi-
ramide, quella di Sakkara, hanno 
rappresentato una finestra da cui 
gia si poteva guardare verso il 
mondo moderno» 

Falesiedi ci ha studiato su un 
bel po', nelle ore libere e nei suoi 
viaggi quotidiani da pendolare tra 
San Benigno Canavese, dove abi-

ta, e lo stabilimento torinese dell'l-
veco in cui e addetto alia Sicurez-
za. Senza essere mai stato in Egit
to, si e documentato su pubblica-
zioni, fotografie, disegni di reperti 
archeotogici. La sua attenzione si 
e concentrata su uno strumento di 
legno la cui forma ricorda vaga-
mente la culla, denominate «don-
dolo» o, con lessico specialistico, 
«elevatore oscillante». 

LaValledeiRe 

Diversi oggetti di quel tipo era-
no stati trovati nella Valle dei Re e 
gli studiosi ntenevano (o ancora 
ritengono) che i blocchi di pietra 
venissero fissati sul dondolo e fatti 
oscillare, bloccando poi il movi-
mento nel punto di massima 
estensione e sollevando cosl pro-
gressivamente i pesi con un com
plesso gioco di leve ecunei. lnter-
pretazione che ha lasciato molto 
dubbioso Falesiedi perche «reste-
rebbe da spiegare come quei 
massi giganteschi venivano issati 
sul dondolo e come se ne impedi-

va la caduta nella fase di oscilia-
zione». 

Pensa e ripensa, I'ingegnoso ri
cercatore canavesano (ma d'ori-
gini viterbesi) e giunto a formulate 
una sua diverea (eona, mettendola 
alia prova con esperimenti su mo-
dellini in scala ridottissima, co-
struiti in casa: secondo lui, dun-
que, il dondolo non stava sotto, 
ma sopra i blocchi, ai quali era 
coilegato con un sistema di corde 
che ne consentiva i'oscillazione e 
il successive lento innalzamenlo. 
Piuttosto difficile entrare qui nei 
dettagli di quest'ipotesi che co-
munque non dev'essere peregrina 
se e vero che ha suscitato I interes-
se di chi della terra dei faraoni si 
occupa per professione. Falesiedi 
sciorina una nutrita serie di istan-
tanee in cui e ritratto a convegni 
nazionali di egittologia, accanto 
ad autorevoli esponenti della ma-
teria.AII'universita di Cambridge 
ha incontrato il diretlore del Mu-
seo del Cairo, al quale ha illustrato 
il funzionamento del prototipo 

della sua «macchinetta», dove il 
dondolo e in grado di sollevare un 
peso di mezzo quintaie: «Era mol
to incuriosito, poi mi ha suggerito 
di fare una verifica della mia lesi su 
un modello il pi'- vicino possibile 
alle grandezze reali dei matenali 
usati nei monumenti egizi». 

Davantiagliespertj 

E quanto dovrebbe accadere 
fra qualche mese, a giugno, quan-
do Osvaldo Falesiedi procedera al 
suo tentativo dinanzi agli esperti 
del Centra di archeologia speri-
mentale di Villarbasse: «1 massi 
delle piramidi di Cheope pesano 
circa due tonnellate e mezzo. Io 
provero ad alzare col mio sistema 
un blocco di marmo di 30 quintali, 
messo a disposizione da un cava-
lore della zona. Credo che sareb-
be una prova del tutto convincen-
te. Sempre che riesca, natural-
mente. Spenamo vada bene da-
vanti agli esperti. non nascondo di 
essere molto, ma molto emozio-
nato». 

1'Unitapagina 1 O 

«Relativita? 
Einstein 
aveva torto» 
"."• V">5f?'^ ' c n i a m a Alphon-
," >- ,.' .4 •; &ttsus ^e"y ed e un 
*"':*»/•'>" ''«/»'-* pensionato irlande-
se con un hobby tanto stravagante 
da andare ben oltre la riceica di 
una citazione sul libra «Gumness 
deiprimati». L'mgegnerKellyecon-
vinto che Albert Einstein avesse tor-
toe, in base alle sue teone, vuole di-
mostare che bisognera risenvere i 
libri della fisica moderna. Da cin
que anni in pensione dopo una 
lunga e onorata camera ali'ente 
elettnco irlandese, I'ingegnereton-
testa in particolare la teoria della re-
lativita, a partire dall'assunto che la 
velocita della luce sia una costante 
Invariable, anche per un osserva-
tore in rapid issimomovimento. 

Per un osservatore in una situa-
zione del genere, in base alia rivo-
luzione imposta da Einstein alia fi
sica moderna, il tempo rallentereb-
be e lo spazio si restringerebbe 
Kelly sostiene invece che tempo e 
spazio sono costanti, mentre e la 
luce a poter aumentare o diminuire 
di velocita. Per dare piu forza alia 
sua scoperta, egli afferma riferendo 
in particolare di avere compiuto 
espenmenti dai quali risulterebbe 
che la luce generata sulla terra su-
bisce influssi del moto del pianeta 
Un mese fa 1'ingegneie e riuscito a 
presentare le sue teone al celebre 
Trinity College dl Dublino: i fisici 
non I'hanno considerato sul seno, 
ma non e la pnmavoltache il mon
do accademico sottovaluta le os-
servazioni dell'ingegner Kellye, co
me per il passato e costretto a fare 
una rapida marcia indietro. 

Anni fa, per esempio, egli conte-
st6 le predizioni di alcum fisici sul 
funzionamento di un tipo di sifone: 
stando ai loio calcoli, I'acqua non 
avrebbe potuto raggiungere un cer-
to livello, mentre gli esperimenti 
deiringegnere suggenvano il con-
trario. Successivamente Kelly nsul-
t6 nel giusto e furono i fisici a dover 

tunzlonamento di un sifone e quel
lo dell'universo esiste una certa dif-
ferenza, ma l'ingegnere ritiene che 
troppo spesso i fisici tendano a per-
dersi in astrazioni e a sottovalutare 
le osseivazioni sperimentali. In
somnia, certi principi della fisica re-
stano tali anche se il caso preso in 
esame non coinvolge problemi co-
smici Se i risultati detle osseivazio
ni di Kelly sulla velocita della luce 
fossero corretti ncontrasterebbero 
con tutto I'edifico della fisica mo
derna e attraiTebbero 1'attenzione 
del mondo intero», osserva un do-
cente di matermatica al Trinity Col
lege, aggiungendo che tuttavia, a 
suo parere, «le contraddizioni viste 
dall'ingegnere nella teoria della re-
lativita semplicemente non esisto-
no». Di fronte ai giudizi lapidari, ar-
rivati da piu parti, Kelly semplice
mente insiste, e afferma che il suo 
metodo di indagine e estremamen-
te accurato, con un'approssimazio-
ne di calcolo di uno su cento miliar-
di di miliardi «Presto o tardi anche 
qualche fisico linira per darmi ra-
gione», dice, e non sembra pren-
deisela piQ di tanto, nemmeno con 
chi, per raccontare la sua stona, 
sceglie propno il primo di aprile 

Gatta salva 
i suoi micetti 
dalle fiamme 

"" "'"i-^Alcuoiedimamnia 
^ \ 1%^ -, 1^ gatla non si coman-

. *. >?->;;>,, -i$!'-|: da Persalvareisuoi 
cinque micetti dalle fiamme, una 
gatta di New York ha sfidato il fuoco 
e li ha portati in salvo, uno per una 
Con gli occhi tumefatti e i cuscmetti 
delle zampe bruciati, la micia, n-
battezzata «Scar!et» per le macchie 
rosse che si intravedono sotto il pe-
lo bruciacchiato, ha fatto la conta 
dei piccoli, sfiorandoli con il muso, 
per accertaisi che fossero tutti fuori 
pericDlo. Adesso l'eroica micetta e 
diventata la beniamina di un rifugio 
per animali della Grande Mela 11 
pompiere David Giannelli ha sco-
perto la famigliola in un edificio in 
fiamme a Brooklyn Igattinudicirca 
quattro settiriiane, sono in buone 
condizioni di salute Mamma micia 
ha cominciato a napnre gli occhi. e 
i vetennan si dicono ottimisli nac-
quistera la vista 
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