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La mostra o premio del
Fiorilo ö una de]le piü im'
portanti d'Italia. c;mincib
con qualche dillicoltä, nel
secondo dopoguerra e da al-
lora ä andata crescendo e
defrnendosi per quanto ri-
guarda le cose del l 'arte. ve-
nezia, con la Biennale man-
t iene la sua tradizione cosi
come Roma con la Oua-
driennale e Milano con varie
i n i z i a t i ve .  F i r enze ,  c i t t ä
d'arte famosa nel mondo,
non poteva restare indietro,
tuttavia si deve notare che il
potere pubbiico non si ö mai
molto curato di questo fiori
no che, certo, non gode del la
popolaritä delle mostre ve
nezlane e romaie,

Tu t t av ia  p rocede  neg l i
anni e si spera che, istituzio-
na l i z zandos i  sempre  p iü ,
possa arrivare a quell'im-
portanza che gli spetta se si
pensa in quale cit tä viene
osp i t a to .  Da l  penun l t imo
Fiorino direi che la scoperta
di Giul iano Vangi puö giä
essere un termine di vanto.

La nostra regione non ha
mai fatto molto al Fiorino.
Perö nel 1965 Claudio Tie-
vi di Bolzano vinse i l  pre-
mio per la scultura ed ö un
casc unico. Ouest anno la
nostra regione ö presente,
guarda caso, solo con due
art ist i  di  l ingua tedesca,
Karl Plattner ed Anton Frü'
heul Kgrl Plattner di Iuxllcs
in val Venosta ö troppo noto
perchd qui, in questa occa-
sione ci si debba dilungare.

Anton Frühauf, meranese,
pittore e orefice, si ö fatto
strada, piano piano, nel le r i
stretta costellazione mon-
r l i ä 1 . ; o n l i  ^ r a f i  . l i  d r r n  n , ,
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Nel corso degl i  u l t imi  mesi  abbiamo visto a l la Gal ler ia d i  p iaz-
za Domenicani  e a l la Chances d€ lar t .  due nulr i re col let l ive di
phlor i  nai fs.  Aki  ne abbiamo vist i  sahuar iamente in a l t re gal l€r ie,
mentre si inlitiscono l€ pubblicazioni che gli riguardano. Ouesra
pi t tura ha avuro oggi  in Europa due cent i  pr incipal i  d i  i rad;azio-
ne.  Katovice e al t r i  paesi  jugoslavi  a l  conf ine con l 'Ungher ia e ta
provincia i ta l iana di  Reggio Emi l ia.

Di  qui  a mänera naive.  che pr ima s i  espr imeva soto in qual
che episodio isolato.  s i  ä d i f fusa e s i  d conquis laro un mercato di
tut lo r ispet lo.  anche luor i  d Eurcpa e soprat tuf lo negl i  Slat i  Unir i .
E come sempre awiene quando un fenomqno anist ico diventa
anche speculazione commercia le,  esso ha v is lo eno.memente
aurnentare la produzione ( i  p i t tor ;  nai fs non s i  €onrano infat t i  p iü i ,
ha pe.ö pagato in termini  d i  autent ic i tä e d i  ver i tä i t  suo accre,
sciuro valo.e venale;  essa ha perso i l  contato con l 'humus auren
tico delia vita popolare, ha conservaro solo gli aspetri esteriori
della sua tradi2ione. qu€lli descrirtivi. cattigraf;ci, si ö industriatiz-
zata sma(endo quei valori piü profondi che distinsuono il vero

.  Eppure i l  vero nai f  ö possib i le ancora l rovarto.  come C oossib i
re ancora t rova.e in qualche sperduto angoto di  tef la quatche c i ,
bo genuino e sapor i lo.

Komparscher d uno di  q!esl i .  uno dei  pochi  p i l lor i  aulent ica
mente nai t ,  l ra tut t i  quet l i  che ho conosciuto.  K.  t rae la sua ispi .a-
zione d_alla .vha gopolara sudrirgle$., da ougsra .lviltÄlodadjaa
odgr asper( i  pecu|ai r ,  che hä i l  suo centro nel  Dorf .  i t  v i t taggio d i
monlagna, dove Iesisten2a s i  svolge monotona e var ia nel lo stes-
so tempo, secondo rhi arcaici e una psicologia grena, se si vuo-
le,  ma ancorata al la rera ed al la roba,

Kompatscher d un osservatofe acuto di questa genre, e si puö
considerare l'srede di und grande rradizione letieraria ed anisrica.
che ha dato isuoi  capolavor i  net ta narat iva.  anche diatet late_ dj
un Aoscgger.  d i  un Thoma. d '  uno Schönherr .  nei  quat i  Ia(enzio
ne af fe l luosa al la v i ta popolare.  genera l ' i ronia,  i l  guslo car icatu-
rale, la battuta salace. il quadßtto di genere si, ma viviticato da
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oagr aspe{r  peculran.  che ha i l  suo c€ntro nel  Dorf .  i tv i  äggio d i
monragna, dove l€sistenzä si svolge monotona e v6ria nello stes-
so tempo, s€condo rili arcaici € una psicologia gretta, se si vuo,
le.  ma ancorara al la ter ia €d al ta roba.

Kompatscher ö un osseruarore acuro di  qLJesra g€nle.  e s i  puö
considerare l'erede di una grande rradizione terteraria ed a.tistica.
che ha dato i  suoi  capolavor j  net ta narral iva.  anche diatst tate.  d i
un Boscqger.  d i  un lhoma. d i  uno Schönher nei  quat i  I  aneni io-
ne af fet tuosa al la v i ta popolare.  genera l ' i ronia.  i t  gusto caicalu-
rale. la barrota salace. il quadrerto di genere si. ma vivificato da
rensioni  psicologiche,  socia l i .  ta lvol ta con isvol t i  anche dramma-

lo l rovo de z ioso i l  suo modo di  racconrare.  d i  una cosi  imme-
diara eviden2a che non ha bisosno di  in lercret i  ne di  esegesi .Nei
suoi quadretti. i partlcolari descriltivi. le piazze del paese, qli in-
re.n i ,  Ie supoel leni l i ,  icosrumi,  sono tu l t i  in  funzions del la narra-
z ione.  e s i  determina cosi  una uni tä d i  s t i le  d i  atrnosfera.  che non
ö I  u l l ima rasione de ]a s impar ia che s lsc i ta l 'ane di  K.

Ne suo genere essa i .  a mio qi ld i r io.  unica,  coerente con la
personal i lä del lanisra e con quel la c iv ihä conladioa €he rappr€
sen la  con bonar ia  i ron ia .

KoC'Pla:tner di Mdllcs
in val Venosta ö troppo noto
perchö qui, in questa occa
sione ci si  debba di lungare.

Anton Frühauf, meranese,
pittore e orefice, si ö fatto
strada, piano piano, nel le r i
stretta costellazione mon
diale degli orafi di gran gu
sto e di gran fantasia. Pre-
sente piü a mostre interna
zional i  che i tal iane, ha avu-
lo grande successo al la mo-
stra del gioiel lo d arte a To
kio ed ö conosciut issimo nei
paesi el lropei di l ingua tede
sca. Tuttavia comincia ad
essere noto anche in Italia.
Oui al Fiorino AntoD Frü
hauf rappresenta l'Italia in-
sieme a tsino Bini, Bruno
Martinazzi,, Mario Pinton,
ed Enrico Serafini e si tratta
dei nomi piü prestigiosi del
cotha degli operatori nel
campo del gioiel lo d'arte.

ADton Fdhauf ha un pic-
colo negozio di gioielliere v!
cino al Ponte del la Posta a
Merano. Ouando cd poca
gente in negozio si mette da
parte, disegna e prepara i
calchi per isuoi gioiel l i  che
viaggeranno i i  mondo.

Partito anni fa con strut-
ture goticheggianti, piü tardi
si ö dedicato a recuperi däl-
I'arte primitiva. Oggi - direi
- ö molto moderno, costrut-
tivista, ricerca forme assai
pure in cui il metallo prezio-
so ed il gioie'llo raggiungano
rari elfetti compositivi tanto
da situarsi come opere d ar
te vere e proprie. Recente
mente ha creato anche delle
placchette di fo.mato abba-
stanza notevole (dieci Per
cinque cent. o 8iü di Ii) c-he
assommano il valore di un
monile e di una mini - pittu

Alla mostra partecipano
anche gioiel l ier i  giapponesi,
f i  nlandesi, statunitensi,  sviz
zeri ,  austr iaci,  inglesi,  belgi,
tedeschi occidental i  e norve
gesi. Fra tutt i  questi  l 'al toa-
tesino Frühauf certo occupa
un posto di primo piano.
ouest 'anno i l  premicj del
Fiorino d dedicato al l ' iper-
realismo ed alla realtä del-
I oggetto, fra queste opere
che, per la maggior parte,
rapp rese I r t ano  i l  d ramm a
de l l a  soc ie tä  mode rna ,  i
gioielli di Frühauf e dei suoj
compagn i  d ' a r t e ,  o f f r ono
una pausa raffrnata e civilis
sima.
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Bianchi
(<[o Ermo, Rivo)

Luciano Eianchi ä un nso - surrealista. Con quesra definizione
sitend€ a ri!nire e classificare un gruppo di piltori che circa negli
anni  scssanra hanno cominciato a guardare al  surreal ismo come
una ipotesi  accet tabi le,  non diment icando ceni  insegnament i  del
realismo. Primo fra qu€sli potremmo ricordare Enzo Ma.gonari
che si ö ta(o anche un po il corifeo del grlppo.

ll real;smo, infatti, se non slruflurato e contemporaneizzato
conl inuamente.  r€nde a icadere nel le secche del  posi t iv ismo e
del  vecchio natural isFo,  quindi  i l  neo -  surreal ismo (che non peF
da di  v is ta del  rur to la realrä)  puö sembrare una buona v ia d 'usc!

Cosi  vediamo Luciano Eianchi  cost fu i re i  suoi  personaggi  con
gusto r icercalo.  montando insieme element i  real i  e surreal i -  Uo-
mini  vest i t i  con accuratezza ma ai  qual i  mänca la t€sla.  a l  posto
della testa, magari un fiore, un garolano come in certi quadri di
Saporet t i .  Ahrove un generale minuziosäm€nre insignho di  s ts l -
lette, cordelline dislintivi, mostrine, giubba ecc., non gli man
ca neppure la maschera conko igas asf iss iant i .  ma a parte quesl i
e lemenr i  d i  v€sr iar io ed addobbo, non c ö ahro,  sot to una donnina
nuda con i l  capo awol to jn una specie d i turbante.  Si  poirä inter-
prerare quesr i  segni ,  quesr i  appunt i ,  quest i  r i ler iment i ,  come si
vof tä.  la polemica c i  puö essore ma a meno acuta che in Baj ,  ä
una oolemica,  aoDunto,  tenula in chiave surreale,

Cosi  nei  Monument i  Luciano Sianchi  d isegna una statua eque
stre, simbolo del potere otocentesco, come se n€ v€dono lante
per le p iazze d l ta l ia e sol to a lcune f igure emblenrai iche. icupera-
bili per una storia rcureäle) del nostro paese. Diremmo ancora
che Eianchi  ö un disegnarore puln iss imo. accurcto e preciso cosi
come nel colore, sceglie tinte grige azzuro verdine piurtosto pal-
lide. il turto orch€strato con notevole raffinatezza.

L.S.


