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FIG. I. Richard Demarco aUa RDG, 8 Melville Crescent, Edimburgo, durante la mostra Inaugural Exhibition of 
Paintings, Sculptures and Prints (fifty-three contempora,y artists). Al centro della parete un'opera di Michael 
Tyzack (Courtesy of Demarco European Art Foundation & Demarco Digital Archive, University of Dundee). 



Edimburgo - Roma 1967, connessioni italo-scozzesi 
sulle tracce della mostra Contemporary Italian Art 
alla Richard Demarco Gallery 

Laura Leuzzi * 

L'artista, educatore, gallerista e promotore cultu
rale italo-scozzese Richard Demarco (Edimbur
go, 1930) e da considerarsi una figura di primaria 
importanza nel panorama delle arti visive e per
formative in Europa dagli anni Sessanta a oggi. 
Animatore di un vivo network culturale in ambi
to europeo, con una particolare attenzione ai pae
si oltre la Cortina di ferro e i paesi della ex-Jugo
slavia, nel corso della sua lunga carriera, Demar
co ha anche intessuto e sviluppato irnportanti 
collaborazioni con artisti, performer, collezioni
sti, curatori e istituzioni private e pubbliche in 
Italia, un aspetto questo ancora poco investigato 
della sua attivita. 
Infatti, nonostante che consistenti ricerche e mo
stre gli siano state dedicate a livello intemazio
nale, con riferimento alle sue esposizioni e alle 
commissioni che hanno visto protagonisti artisti 
del calibro di MarinaAbramovic (FIG. 2), Joseph 
Beuys (FrG. 3) e Tadeusz Kantor 1, Demarco - e ii 
suo ruolo di connettore artistico - resta ancora da 
approfondire proprio in Italia. 

Ricerche nel fondo Demarco presso gli archivi 
della Scottish National Gallery of Modern Arte 
I 'archivio della Demarco European Art Founda
tion, attualmente presso la Summerhall, entram
bi a Edimburgo, hanno evidenziato nurnerosi 
rapporti sviluppati nell'ambito delle arti visive e 
performative nel corso di quasi sessant'anni con 
artisti, curatori, critici, performer, registi e com
pagnie teatrali, gallerie e istituzioni italiani e 
un'ampia conoscenza del nostro contesto cultu
rale testimoniata dalla presenza di cataloghi, bi
glietti di invito e materiali promozionali di eventi 
e manifestazioni organizzati in tutto il Paese. 
Tra i maggiori scambi nell'ambito delle arti visi
ve tra la Scozia e l'Italia sviluppati e stirnolati da 
Demarco si annovera la mostra Contemporary 
ltalian Art de] 1967, realizzata dalla Richard De
marco Gallery (RDG) in collaborazione con la 
Galleria N azionale d 'Arte Modema di Roma. La 
mostra, sinora sfuggita alla estesa letteratura 
critica su Demarco, segnera profondamente, 
per qualita e ambizione, il cammino dell'artista 

* Si ringraziano Richard Demarco, Terry-Ann Newman e Fernanda Zei deUa Demarco European Art Foundation 
senza i quali questo contributo non sarebbe potuto essere pos:sibile. 
Si ringraziano inoltre la Galleria nazionale d'arte modema e c:ontemporanea di Roma, I' ArBiQ-Archivio Biblioteca 
della Quadriennale di Roma, lo Scottish National Gallery of Modem Art Archive - Edimburgo, Galleria Studio Far
nese - Roma, l'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, la Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre Onlus. 
Si coglie inoltre l'occasione per ringraziare ii dott. Carlo Pirozz~ University of Edinburgh, per l'aiuto nelle ricerche 
sulla comunita italo-scozzese. 
Questo contributo e frutto delle ricerche condotte durante ii :progetto di ricerca finanziato dall' Arts and Humanities 
Research Council dal titolo Richard Demarco: The Italian Connection (DJCAD, Universita di Dundee, Scozia, 
2018-202 1 ), di cui l'autrice e Research Fellow e Co-Investigator. II progetto e diretto dalla Prof.ssa Elaine Shemilt, 
Co-Investigator e ii Prof. Stephen Partridge e ArchivistaAdam Lockhart. 
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FIG. 2. M. Abramovic, Rhythm 10, RDG al Melville College,, 
Edimburgo parte della mostra Eight Yugoslav Artists, parte di 
Edinburgh Arts, I 9 agosto 1973 (Courtesy of Demarco Euro
pean Art Foundation & Demarco Digital Archive, University 
of Dundee). 

Fig. 3. Richard Demarco, sulla sinistra e Joseph Beuys sulla 
destra, durante l'evento Alternative Policies and the Work of 
the Free International University alla RDG, 179 Canongate:, 
Edirnburgo. Sullo sfondo le lavagne dall 'azione Art= Kapital'/ 
Jimmy Boyle Days di Joseph Beuys, parte di Edinburgh Arts 
1980 (Courtesy of Demarco European Art Foundation & De
marco Digital Archive, University of Dundee). 

scozzese e lo sviluppo della neonata galleria da 
lui fondata e diretta, appunto la Richard Demar-
co Gallery. 
Questo contributo, che attraverso una ricerca do-
curnentaria e la raccolta di testirnonianze orali, 
rintraccia la genesi, Io sviluppo e la fortuna di 
questa prestigiosa collaborazione, propone di 
considerarla come una cartina di tornasole per la 
ricezione negli anni Sessanta in Scozia, e piu in 
generate in Gran Bretagna, di quella seconda 
avanguardia che si era sviluppata nel nostro Pae-
se a partire dal Dopoguerra, e che comprendeva i 
grandi maestri dell'informale, gia affennati, ed 
esponenti dei movimenti piu recenti come l 'arte 

cinetica e programmata, la Pop Arte il New Dada 
tra cui Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Lu
cio Fontana, Tano Festa, Piero Manzoni (FIG. 4), 
Pino Pascali, Mirnmo Rotella, Mario Schifano, e 
di individuare in questa esposizione un momento 
fondamentale nella piu ampia attivita di crescita 
culturale della citta di Edirnburgo a livello inter
nazionale ed europeo, promossa da Demarco. 

Come suggerisce il cognome stesso, Demarco 
nasce in una famiglia italiana emigrata in Scozia 
- la famiglia del padre proveniente dal villaggio 
di Picinisco, nella provincia di Frosinone, e quel
la della madre, Maria Fusco, dalla piccola realta 
di Barga in Toscana. Entrambi i centri avevano 
visto una significativa emigrazione verso la Sco
zia, assumendo un ruolo predominante nella co
munita italo-scozzese 2. 

Trascorre la sua giovinezza nel difficile contesto 
storico e socio-politico del periodo bellico, in cui 
la comunita italiana viene identificata come 
"enemy alien" ed e, come racconta spesso anche 
Demarco, oggetto di discriminazione e attacco. 
Questo elemento, privato e pubblico al contem
po, lo spingera negli anni successivi a promuo
vere I 'importanza del contributo culturale, socia
le ed economico dell a comunita italiana - e di al
tre comunita di migranti - come quella ad esem
pio polacca - in Gran Bretagna e un'identita 
transnazionale europea che affonda le sue radici 
nella storia stessa del Paese. 
Profondamente colpito dalla prirna edizione del
l 'Edinburgh International Festival nel 1947 e 
dall 'ambiente culturale internazionale che ac
compagna quella e le successive edizioni, e sti
molato da un vivace talento nel disegno e nella 
pittura, Demarco riceve una educazione artistica 
formate, studiando stampa, incisione, pittura 
murale e illustrazione presso I 'Edinburgh Colle
ge of Art tra il 1949 e 1953. 
Negli anni Cinquanta, da inizio a un 'intensa atti
vita professionale come organizzatore di mostre 
(Edinburgh College of Art Sketch Club, 1951-
53) ed educatore (dal '57 al '67 insegna alla 
Duns Scotus Academy, a Edimburgo) e in quel 
periodo, si reca due volte in Italia. 
E negli anni Sessanta pero che la sua attivita co-



me artista e promotore delle arti 
vede una significativa accelera
zione. Nel 1962 tiene una prima 
mostra personale delle sue ope
re presso la Douglas and Foulis 
Gallery a Edimburgo. Nel '63 
co-fonda ii famoso Traverse 
Theatre, curandone lo spazio 
dedicato alle arti visive, e nel 
'66 la Richard Demarco Galle
ry (RDG) in Melville Street, di 
cui e nominato Direttore. In di
verse occasioni, Demarco ha te
so a rimarcare che l'utilizzo del 
suo nome per la galleria intenda 
proprio celebrare le sue origini 
italo-scozzesi 3. 

Negli anni Sessanta entra anche 
in contatto con personaggi che 
animano la scena artistica ita
liana di quell'epoca e visita al
cuni spazi espositivi e museali 

Fro. 4. P. Manzoui, Achrome, 1961-62, paUiui di ovatta, © Foudazioue Piero Mau
zoui Courtesy Hauser & Wirth. 

all'avanguardia, familiarizzandosi con ii conte
sto delle arti visive contemporanee del nostro 
Paese. Tra i rapporti intessuti in quegli anni, 
guardando a Roma, vi e ad esempio la collabora
zione e ii rapporto di amicizia personale con Ma
ria Alfani (FIG. 5), allora direttrice della Studio 
Farnese a Roma, con cui Demarco scambia negli 
anni diversi messaggi - privati e professionali al 
contempo4

. 

Tra le prime mostre della neonata RDG, si anno
vera proprio una collaborazione con una impor
tante istituzione italiana, la Galleria Nazionale 
d'Arte Modema di Roma nel 1967, dal 14 marzo 
al 7 aprile (FIG. 6). Per Demarco, questa esposi
zione si delinea come una fondamentale tappa 
per la costruzione dei suoi numerosi rapporti ita
lo-scozzesi nell'ambito della direzione della 
RDG, che si andranno a sviluppare e consolidare 
negli anni successivi e renderanno l 'arte contem
poranea italiana una costante del programma 
della galleria. 
Nella prima bozza del comunicato stampa con
servata nel Fondo Demarco, presso Io Scottish 
National Gallery of Modem Art Archive di 
Edimburgo, si evidenzia l'importanza per la gio-

vane organizzazione di ospitare una manifesta
zione di tale calibro: tale quasi da «giustificame 
da sola l 'esistenza». Per la RDG, questa non sa
rebbe stata che la prima di fruttuose future colla
borazioni intemazionali, di cui alcune gia in fie
ri, come si spiega nel testo, con il Museo Nazio
nale di Varsavia econ I' Australia 5. 

Nel materiale archivistico a disposizione, trovia
mo alcune tracce che hanno permesso di rico
struire le circostanze in cui nacque quella "con
nessione" italiana che consenti a Demarco di 
ospitare questa irnportante rassegna d'arte con
temporanea. Demarco racconta che ii punto di 
contatto con ii museo romano era stato Giorgio 
de Marchis (1930-2009), all'epoca ispettore del
la Galleria (di cui solo in seguito, dal 1978 
all'82, diverra sovrintendente), che si sarebbe 
trovato ad Edimburgo nel '66 peril festival e una 
mostra di scultura italiana contemporanea alla 
National Scottish Gallery of Modem Art, di cui 
si discutera piu sotto, e avrebbe visitato la RDG 6, 

dando cosi inizio a un rapporto tra le due istitu
zioni ea livello personale e professionale, cbe re
stera vivo negli anni successivi 7. 

Questo trova conferma in una lettera di Demarco 
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FIG. 5. Maria Alfani davanti allo Studio Farnese, Roma, 1969'. 
Courtesy of National Galleries of Scotland. 

alla Soprintendente della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, Palma Bucarelli (1910-1998), 
datata 22 settembre 1966, in cui si racconta che 
de Marchis sarebbe intervenuto all'apertura deJ.
la Inaugural Exhibition of Paintings, Sculptures 
and Prints alla RDG (20 agosto 1966, FIG. l) 8 e 
che a questo primo contatto iniziale, avrebbe fat.
to seguito una visita di un associato della galle-
ria, James Walker, a Roma e in quella occasione, 
si sarebbe discusso della possibilita di portare ad 
Edimburgo, una mostra di arte contemporanea 
che stava facendo il giro d'Europa 9. Demarco 
percio propone alla Bucarelli, su consiglio di de 
Marchis, di ospitare l'esposizione alla RDG, 

«una delle piu spaziose deUa Gran Bretagna», 
contribuendo cosl alla crescita cultura della citta 
di Edimburgo. La rassegna avrebbe beneficiato 
della presenza di possibili collezionisti nella ric
ca com uni ta italo-scozzese ( e forse qualche ope
ra avrebbe potuto essere acquisita in una colle
zione pubblica o privata) e dell'esperienza di 
Douglas Hall, keeper della Galleria Nazionale 
d 'Arte Moderna di Edirnburgo che I' anno prece
dente aveva organizzato una mostra di scultura 
italiana contemporanea, in collaborazione con la 
Galleria Nazionale di Roma, di cui si parlera piu 
in seguito 10. 

Nel '67 grazie ai buoni auspici di de Marchis, la 
RDG accoglie la mostra itinerante di arte con
temporanea italiana realizzata originariamente 
nell'ambito delle Semaines ltaliennes al Casino 
Municipale di Cannes (12 dicembre 1965 - 2 
gennaio 1966), promosse dall 'Ente N azionale 
Italiano Turismo. L'esposizione, prodotta dalla 
Galleria Nazionale, viene curata dalla Soprinten
dente Palma Bucarelli e allestita e presentata da 
de Marchis nella tappa in Costa Azzurra I I. Dopo 
1' inaugurazione francese, I' esposizione torna 
successivamente a Roma per poi fare ulteriori 
puntate a Dortmund, Colonia, Bergen e Oslo, e 
attraverso ii contatto con Demarco a Belfast, 

FIG. 6. Contemporary Italian Art, RDG, Edimburgo, 14 marzo al 7 aprile, vista dell' esposizione. Courtesy of Galleria nazionale 
d'arte modema e contemporanea, Archivio bioiconografico; partizione 3; classe 51; sez. D; UA 25. 



Edimburgo e Oxford, con iJ titolo in inglese Con
temporary Italian Art 12 (FIG. 7). 
L' esposizione di Edimburgo riceve il supporto 
de! Ministero degli Affari Esteri, dell' Ambascia
ta Italian a a Londra e del Consolato GeneraJe ita
liano di Edimburgo. L' Ambasciatore di Londra, 
Gastone Guidotti, concorda con Demarco nel ri
tenere che la manifestazione avrebbe costituito 
un'opportunita per consolidare i legami tra la 
Scozia, e in particolare Edimburgo, e !'Italia 13

. 

La Bucarelli scrive una breve introduzione al ca
talogo della mostra scozzese, di cui si trova un 
originale dattiloscritto in italiano in archivio. La 
sovrintendente spiega che la selezione non com
prende i grandi maestri gia celebrati alla Bienna
le di Venezia pur con alcune illustri eccezioni, tra 
cui Fontana, Burri e Capogrossi, «al solo scopo 
di dare una prospettiva storica ad aJcuni movi
menti artistici attuali, che alla loro opera sono 
positivamente collegati» 14

. L'obiettivo non e 
quindi quello di fornire un «panorama» dell'arte 
italiana contemporanea, cosa cbe avrebbe ricbie
sto ben altre risorse e sarebbe stata di difficile at
tuazione in una rassegna itinerante all' estero, ma 
quello di mostrare «alcune delle sue direzioni di 
ricerca e di sviluppo» (in inglese, poi diventeran
no piu semplicemente «individual experimental 
developments»). II risultato e una selezione ricca 
di opere ormai celebri, e altre meno conosciute, 
con il fine di portare aJJa conoscenza de! pubbli
co straniero «in quale direzione gli esperimenti 
dei piu giovani e piu avanzati artisti in Italia oggi 
stiano andando» 15

. 

Ne! testo dattiloscritto in italiano, la Bucarelli, 
inoltre, la definisce una mostra «indicativa» (ter
mine che nel catalogo in inglese verra tradotto 
con «orientated»), che cerca di dare conto degli 
sviluppi artistici e dei dibattiti piu aggiomati, con 
particolare attenzione al «rapporto tra le "avan
guardie storiche" e le "avanguardie attuaJi"» 16. 

Esaminando la selezione di Contemporary Ita
lian Art, dal punto di vista storico-artistico e cri
tico non si puo che ammirare la ricca e intelligen
te scelta delle opere frutto delJa squisita sensibi
lita delJa Bucarelli. Agli artisti affermati delJa 
vecchia generazione, si accostano quelli della 
nuova avanguardia: in questo uso del termine 

ONTEMPORARY ITALIAN ART 
~ w -

FIG. 7. Contemporary Italian Art, copertina del catalogo (Cour
tesy of Demarco European Art Foundation & Demarco DigitaJ 
Archive, University of Dundee). 

«avanguardia» non si puo cbe riconoscere un ri
forimento aJ celebre volume di Maurizio Calvesi 
Le due avanguardie, pubblicato da Lerici Edito
re proprio nel 1966 17

. 

Ne Le due avanguardie, Calvesi, che dal 1959 al 
1l964 aveva prestato servizio in qualita di Vicedi
rettore proprio alla Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, riunisce i 
suoi fondamentali scritti sul Futurismo, di cui 
evidenzia i caratteri innovativi e trasformativi ri
spetto alle arti tradizionali e l 'importante eredita 
lasciata ai movimenti successivi, in particolare 
delineando l'importanza della figura di Boccio-
1li. A questi saggi si affiancano i contributi critici 
cbe tracciano il panorama dei movimenti, dei 
gruppi e degli artisti sviluppatisi dopo il secondo 
contlitto mondiale, tratteggiando un filo diretto, 
una genealogia, una filiazione tra questi ultinli e 
le avanguardie storiche. 
Scrive Calvesi «Cio cbe fondamentalmente di
versifica la seconda dalla prima avanguardia e il 
fatto di avere alle spalle l 'esperienza multiforme 
e in qualcbe caso gia esauriente (sul piano di una 
pura sperimentazione formale di possibilita, e so
vente possibilita limite, del linguaggio) de!Ja pri-
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ma; onde la finalita della provocazione, della sor-
presa, dello scandalo, o infine la polemica contro 
le presunte finalita costituite dell'arte tradiziona-
le (ad esempio la rappresentazione in senso veri
stico ), sono o dovrebbero essere assenti» 18. 

In mostra alla RDG, ad esempio, si nota un'im
portante presenza della cosiddetta Pop Art italia-
na - con le opere di Franco Angeli, Tano Festa, 
Mimmo Rotella, Mario Schifano e Cesare Tac
chi - che Calvesi legge come risposta nostrana al 
fenomeno artistico d'oltreoceano ed e tra i primi 
a promuovere, ritracciandone un carattere so-
stanzialmente nazionale e un antecedente nel 
materismo di Burri e ancor prima di Balla. 
Nell' esposizione scozzese, inoltre, si notano 
Pino Pascali, Mario Ceroli, Jannis Kounellis 
che di Ii a poco avrebbero preso parte alle cele-
bri mostre dell' Arte Povera alla Galleria La 
Bertesca di Genova (1967) e alla Galleria de' 
Foscherari di Bologna (1968), entrambe a cura 
di Celant, gli artisti dei gruppi dell' arte cinetica 
e programmata tra cui Agostino Bonalumi, Da
vide Boriani e Gianni Colombo (Gruppo T «~ 
Nuova Tendenza), Toni Costa (Gruppo N), «~ 
Nouveau Realisme. 
Esaminando i fondi archivistici, emerge un cor
poso carteggio tra le due istituzioni che rivela 
non pochi problemi organizzativi, relativi a tra-
sporti (di cui e incaricata la ditta Tartaglia di Ro-
ma), assicurazioni e piccoli «ritocchi provviso
ri» alle opere che nel trasporto possano aver su-
bito lievi danni 19

. Tramite Demarco, inoltre, si 
organizzano ulteriori due tappe dell ' esposizione: 
una che precede Edimburgo, all 'Ulster Museum 
di Belfast (1-25 febbraio 1967) - che condividi~ 
il catalogo con l' appuntamento scozzese, e una 
che lo segue a Oxford, nel "giovane" Museum of 
Modem Art (25 aprile - 20 maggio 1967)20. 

A causa di altri impegni della RDG, le opere non 
sarebbero potute arrivare d'altronde in Scozia 
prima di marzo 21

, e la tappa di Belfast offre l ' op·
portunita cosi di non lasciare i pezzi in deposito, 
di dividere le onerose spese di trasporto delle 
opere dalla Norvegia e di promuovere ulterior-
mente l 'arte italiana all 'estero. 
Esaminando la fortuna critica della mostra, si ri-
scontra da uno studio della rassegna stampa e di 

ulteriori evidenze documentarie disponibili che 
fu accolta da sentimenti contrastanti. 
Lo stesso Demarco in interviste ed eventi pubbli
ci ha a piu riprese ricordato la fredda accoglienza 
riservata a Italian Contemporary Art dalla critica 
scozzese, poco aperta ai piu aggiomati movi
menti e risultati artistici intemazionali 22. 

La rassegna, che ad esempio nelle tappe di Can
nes, Oslo e a Belfast aveva riscosso un discreto 
successo 23, infatti, sembra non ricevere dalla 
stampa scozzese l 'attenzione e 1' apprezzarnento 
che avrebbe meritato: su "The Scotsman" ii 20 
marzo de! 1966 compare "un'acerbae severa cri
tica", per usare le parole dell'allora Console Ge
nerate d'Italia ad Edimburgo, Alfredo Trinchieri 
(1965-67)24

. 

L' aspra recensione, a cui il Console fa riferimen
to, porta il titolo poco lusinghiero di Follies in 
Dotty Show by Italians del critico d'arte e gior
nalista della testata, Sydney Goodsir Smith 
(1915-1975) 25

. 

La mostra, o la maggior parte di essa, per Good
sir Smith, non sarebbe altro che «an awful lot of 
tosh and exceedingly pretentious tosh at that», 
procedendo quindi a produrre semplicisticbe e 
irridenti descrizioni dell'opera di Francesco Lo 
Savio Uniform Matt Black Metal (titolo origina
le: Metallo nero opaco uniforme, 1960, 50 x 200 
cm), e di un Achrome (1959, tela, 82 x 63 cm) di 
Piero Manzoni, mostrando di non aver compreso 
le poetiche degli artisti e piu in generale quelle 
dei movimenti artistici contemporanei. D'altron
de anche le descrizioni di opere che sarebbero in
vece ai suoi occhi di maggior qualita sono ridotte 
a mere battute, non scevre di un certo sarcasmo. 
La stroncatura di Goodsir Smith e, tuttavia, miti
gata da una lettera indirizzata al Direttore della te
stata da un «socio del Sig. Demarco», il critico 
d'arte John Martin che rileva «la poca obiettivita 
del critico» che si sarebbe concentrato su alcune 
opere piu marginali e sconosciute. Alla lettera di 
Martin, racconta ancora Trinchieri, sarebbe segui
ta una replica in cui Goodsir Smith chiedeva pole
micamente se lavori di tal genere sarebbero stati 
inclusi in una mostra di arte scozzese a Roma 26. 

Un' altra recensione, invece, apparsa su "The He
rald" 27 il 23 marzo accoglie in modo piu favore-



vole la selezione della «Signora Bucarelli» evi
denziando che «the range is wide enough to ma
ke it virtually certain that all but the most unre
pentant reactionary will find something to ta
ste» 28. 

Come Trinchieri rileva, quindi, la «polemica e 
vivace», considerando anche le numerose lettere 
ricevute dal direttore di "The Scotsman" in di
sappunto con una critica «troppo settaria e acca
nita» 29

. 

Tra i vari risultati positivi rilevati nel telespresso, 
si evidenzia un affiusso costante di visitatori 
all'esposizione («giornalmente, una media di ol
tre duecento persone» ), visite guidate organizza
te da scuole e universita, e la successiva tappa a 
Oxford 30. D'altronde il Consolato italiano di 
Edimburgo aveva sostenuto attivamente l'even
to, tramite I 'invio capillare del comunicato stam
pa alla comunita italiana presente sul territorio 3 1

. 

ll successo di pubblico sembra essere conferrna
to anche da Demarco, che in una lettera del 22 
marzo 1967 al direttore del Museum of Modern 
Art di Oxford, Trevor Green, dice che il numero 
dei visitatori ha superato 
quello di tutte le esposizio
ni precedenti 32. Anche a 
Ford Smith, Keeper of Art 
dell 'Ulster Museum, De
marco comunica entusiasti
camente che I 'inaugurazio
ne ha accolto ben 270 visi
tatori e ha suscitato grande 
interesse, tra cui ii contatto 
dal Museo di Oxford 33. 

Se quindi non tutta la critica 
di Edimburgo aveva accolto 
entusiasticamente l 'esposi
zione, ii pubblico aveva in
vece risposto ben piu positi
varnente. 

fianco a fianco norni piu o meno conosciutt, 
prendendo spunto in una certa maniera da quanto 
afferrnato dalla Bucarelli nel catalogo. Riflette, 
prevedendo gia probabilmente la reazione che 
seguira di li a pochi giorni su "The Scotsman" 
«che alcuni o anche parecchi dei visitatori po
tranno non accettare in blocco i mezzi e i risultati 
che la mostra rivela ma che, comunque, essi non 
possono essere ignorati perchesono (sic) espres
sione tormentata ma viva e forte del tempo in cui 
viviamo» 34

. 

Facendo riferimento sempre all 'articolo compar
so su "The Scotsman", si nota in un altro tele
spresso - firmato sembrerebbe dall 'Ambasciato
re Guidotti - proveniente dal Ministero degli Af
fari Esteri, «come la vecchia Scozia sia ancora, 
quasi del tutto, impreparata ad accogliere lavori 
che non ricalchino i modelli della piu consueta 
arte figurati va» 35. 

Non sorprende dunque che durante la mostra alla 
Richard Demarco Gallery venga realizzata solo 
una vendita. Oggetto Dinamica Visuale, BB 65 
(in inglese Visual Dynamic, BB65, legno e mate

riali plastici, 85 x 85 x5 
cm) di Toni Costa (1935-
2013), che campeggiava 
sulla copertina del catalogo 
(FIG. 8), viene acquistato 
da Vivien Gough-Cooper, 
all' epoca una de lie direttri
ci della RDG, che stava 
mettendo insieme, attraver
so questa sua attivita, una 
piccola ma interessante 
collezione privata 36

. 

Dalle ricerche documenta
rie emerge, in una lettera 
alla Bucarelli dello storico 
Direttore e fondatore del 
Museum of Modem Art di 
Oxford, I' architetto Trevor 
Green, che la successiva 
tappa in Inghilterra era an
data «molto bene» 37. 

Lo stesso Trinchieri rac
conta, in un telespresso al 
Ministero, di aver introdot
to personalmente al pubbli
co intervenuto all'inaugu
razione la coraggiosa sele
zione delle opere, che vede 

F1G. 8. Mimmo Rotella mentre realizza un decol
lage, 1990, Richard Demarco Gallery, Edimburgo 
(Courtesy of Demarco European Art Foundation & 
Demarco Digital Archive, University of Dundee). 

Viene, quindi, da chiedersi 
le motivazioni di una acco
glienza cosi ostile della cri-
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FIG. 9. M. Rotella, The Ghost Car, pittura acrilica e penna near su poster, Scottish 
National Gallery of Modem Art, Edimburgo. Courtesy of National Galleries of 
Scotland and Foadazione Mimmo Rotella. 

moniare I 'importanza della 
scultura contemporanea italia
na, pur nella crisi delle tecniche 
tradizionali, perseguendo un 
forte contatto con la tradizione 
ma all' insegna de! rinnovamen
to. Spazio limitato e stato dato 
ai risultati dei giovani le cui 
pratiche piu radicali talvolta 
esulano dai confini di questa 
tecnica. Tra gli artisti di mag
gior importanza nella mostra -
che avrebbe poi aperto a Hull, 
Sheffield, Manchester, Bristol e 
Coventry - si notano Ettore 
Colla, Pietro Consagra, Pericle 
Fazzini, Lucio Fontana, Leon
cillo Leonardi, Giacomo Man
zu, Umberto Mastroianni, Ar
naldo e Gio' Pomodoro e Alber
to Viani. 

tica alla mostra italiana presso la Richard De-
marco Gallery ad Edimburgo. 
Si potrebbe proporre di ricondurre questa "bm
sca" reazione alla novita portata da una rassegna 
di arte italiana contemporanea in terra scozzese. 
Nel telespresso di Trinchieri, d'altronde, si legge 
che quella sarebbe stata la prima mostra dedicata 
all'arte italiana contemporanea a Edimburgo. 
Come si faceva cenno piu in alto, studiando la 
scena artistica scozzese di quegli anni, si rileva 
pero che una mostra dedicata alla scultura italia-
na era stata organizzata alla Scottish National 
Gallery of Modern Art dal British Council e dal 
Ministero della Pubblica Istruzione del nostro 
Paese proprio l'anno prima38. 

La selezione dal titolo Twenty Italian Sculptors 
(13 agosto - 18 settembre 1966) - curata sempre 
dalla Bucarelli e che spazia per «eta, approcci t! 

tendenze» - avrebbe avuto la sua spinta propul
si va come si accennava nell'interessamento di 
Douglas Hall, keeper della Scottish National 
Gallery of Modern Art, che aveva iniziato a pro-
muovere l 'iniziativa sin dal 1962 39. 

Spiega la Sovrintendente nell 'introduzione al ca-
talogo, che la mostra si prefigge lo scopo di testi--

II corrispondente di "Times" da 
Edimburgo rileva che nonostante la fama di arti
sti come «Mastroianni, Manzu, Fontana e i fra
telli Pomodoro» sia hen nota, l 'esposizione rap
presentava un 'opportunita uni ca in Scozia per 
poteme finalmente vedere le opere dal vivo, e 
non solo in riproduzione fotografica. Secondo il 
critico del "Times", inoltre, alle sculture della 
mostra esposte nel giardino, faceva da contro
canto la Pomona (1949, bronzo, 170 x 80,50 x 58 
cm) di Marino Marini, parte della collezione per
manente de! Museo. Marini d'altronde, insieme 
a Manzu viene proprio citato nell 'introduzione 
dalla Bucarelli per la sua presenza affermata nel
le collezioni d' oltremanica, che avrebbe portato 
alla conoscenza de! grande pubblico britannico 
la scultura italiana. 
L'accoglienza piu positiva a Twenty Italian Scul
ptors rispetto a Contemporary Italian Art potreb
be essere dipesa da diversi fattori. Possiamo 
avanzare l'ipotesi, semplicemente, che la recen
sione positiva alla mostra di scultura italiana del 
corrispondente del "Times" possa non aver regi
strato appieno l 'opinione della critica locale 
sull'arte contemporanea italiana oppure che la 
presentazione di Contemporary Italian Art in 



una galleria "giovane", e non ancora completa
mente affermata, potrebbe aver in qualche modo 
influenzato il giudizio negativo o ancora che la 
selezione di scultori di fa.ma gia intemazionale 
alla Scottish National Gallery of Modem Art ri
spetto alla piu giovane generazione di artisti alla 
RDG possa aver influenzato il giudizio. 

Tra le opere di maggiore fama a Contemporary 
Italian Art si include II punto e mezzo (1962, 184 
x 136 cm, in inglese A Dot and a Half) di Mimmo 
Rotella, un celebre decollage che manipola il noto 
poster del Uquore aperitivo Punt e Mes, spogUan
dolo del carattere commerciale e connotandolo in 
chiave Unguistica. L' eco di questa partecipazione 
di Rotella spingera Demarco, nel 1990, ad in vi tare 
l'artista per una personale ad Edimburgo (FrG. 8). 
Nelle foto d'archivio, si vede il Maestro al lavoro 
su tre nuovi decollage, di cui uno attualmente 

Note: 

1 Ricordiamo ad esempio I' importante mostra e ii cata
logo: McAlmruR & WATSON 2010. 
2 Tra le molte ricerche, mostre e contributi sulla comuni
ta italo-scozzese si segnala in particolare Family Portrait: 
The Scots Italians 1890-1940 (Edimburgo, National Re
cords of Scotland, 3 dicembre 2015 - 29 gennaio 2016), 
con la mappa interattiva della presenza italiana in Scozia 
negli anni Trenta in realizzata in collaborazione con Carlo 
Pirozzi (si veda: https://maps.nls.uk/projects/italians/ 
index.html e il progetto di ricerca Modem Languages: 
Mobility, Identity and Translation in Modem Italian Cul
tures diretto dal Professor Charles Frederick Burdett). 
3 lntervista dell 'autrice a Richard Demarco, maggio 
2018, inedita. 
4 Tracee documentarie di questo rapporto, agli studi 
attuali, includono ad esempio diverse fotografie nell 'al
bum marcato sulla copertina come Scrapbook: Italy and 
Malta 1969, Scottish National Gallery of Modern Art 
Archive (di seguito SNGMA Archive), Edinburgh, 
GMA A37/1/0608. Allo stato attuale degli studi si e, 
inoltre, ritracciata nell'archivio dello Studio Farnese 
una lettera in francese data ta 1971, inviata dalla Alfani a 
Demarco, in cui si segnala I 'artista argentino Osvaldo 
Romberg, per una mostra che sembrerebbe non essere 
mai stata realizzata. Si ringrazia Federico Alfani per ii 
supporto e la disponibilita. 

presso la Demarco European Art Foundation. In 
occasione della mostra alla RDG, The Ghost Car 
(1989, pittura acrilica e pennarello su poster, 59,5 
x 69,5 cm, FIG. 9) fu acquistata dalla Galleria Na
zionale di Arte Modema di Edimburgo 40. Simbo
licarnente, a hen ventitre anni di distanza da Con
temporary Italian Art, la speranza espressa nello 
scambio epistolare con la Bucarelli finalmente si 
realizza: una grande collezione pubblica naziona
le finalmente acquista un' opera di un grande mae
stro italiano della seconda avanguardia tramite i 
buoni auspici di Demarco. 
ln conclusione, la mostra del 1967, purcon alter
ne fortune critiche, inaugura le successive profi
cue collaborazioni con l 'estero di Demarco e del
l a sua galleria: collaborazioni che ispireranno ii 
contesto artistico di Edimburgo e lo apriranno al
la scena intemazionale, facendone una capitale 
culturale europea. 

5 Dattiloscritto con note a margine, non datato. Scot
tish National Gallery of Modern Art Archive, GMA 
A37/l/0158. 
6 E stato possibile rintracciare un telegramma datato 
Jl 2 agosto 1966 di de Marchis a Douglas Hall, keeper 
della Galleria Nazionale d' Arte Moderna di Edimburgo 
in cui si dice che questi avrebbe soggiomato per quattro 
notti ad Edimburgo a partire dal 16 di quel mese in occa
sione della mostra Twenty Italian Sculptors. SNGMA 
Archive, GMAA33/ l/2/32, recto e verso. Facendo rife
rimento a quanto raccontato da Demarco, de Marchis 
potrebbe aver visitato la RDG in occasione della Inau
gural Exhibition of Paintings, Sculptures and Prints del
ta RDG all'8 Melville Crescent con opere di cinquanta
tre artisti, che pero apri ufficialmente solo ii 20 agosto. 
7 Nell' Archivio di de Marchis, infatti, e possibile rin
tracciare un numero di biglietti, volantini e materiali in
forrnativi inviati da Demarco per segnalare le mostre 
della RDG tra ' Tl e '74. In una lettera datata 22 aprile 
1!974, Demarco menziona di allegare alcuni cataloghi 
della RDG per la Biblioteca della Galleria, si augura di 
incontrare presto de Marchis e al Bucarelli, e ringrazia 
per la partecipazione a un Festival a Glasgow. Fondazio
ne Giorgio de Marchis Bonanni d 'Ocre Onlus -L' Aqui
la, Fondo "Raccolta Giorgio de Marchis Bonanni 
d'Ocre. Documenti di arte contemporanea", Sezione: 
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Mostre collettive. Estero/Gran Bretagna/ Edimburgo,, 
busta "Galleria Richard Demarco". Si ringrazia la Fon
dazione Giorgio de Marchis Bonrumi d'Ocre Onlus per 
ii supporto nelle ricerche. 
8 Lettera di Georges Reymond a Palma Bucarelli, da
tata 18 dicembre 1965. Galleria nazionale d'arte moder
nae contemporanea (di seguito GN), Archivio Storico-, 
POS. 9B Mostre fuori galleria 1965-l 967, Busta 13, Fa
scicolo 1/4873, 18 dicembre 1965. 
9 SNGMAArchive,GMAA37/l/0157. Ulteriorecon
ferma di questo scenario si rileva nella lettera di de Mar-
chis a Demarco, datata 13 settembre 1966, in cui ii pri
mo in un corsivo a bordo pagina lo invita a contattare la 
Bucarelli per chiedere di portare la mostra a Edimburgo; 
e la successiva risposta di Demarco datata 22 settembn~ 
1966. SNGMAArchive, GMAA3/ l/0157. 
10 Lettera di Demarco alla Bucarelli, 22 settembn~ 
1967, SNGMA Archive, GMAA37/l /0157. 
11 Lettera di Georges Reymond a Palma Bucarelli, da
tata 18 dicembre 1965. GN, Archivio Storico, POS. 9B, 
Busta 13, Fascicolo 1/4873, 18 dicembre 1965. 
12 Altri appuntamenti a Budapest, per varie ragioni non 
andranno in porto. 
13 Lettera di G. Guidotti a Richard Demarco, 17 febbra
io 1967. SNGMAArchive, GMAA37/ l/0l58. 
14 Il dattiloscritto del testo originale in italiano 1~ 

presente in GMAA37/l /0157. Per la traduzione inglese, 
rivista ed editata, si veda: Contempora,y Italian Art 
1967, pagine non numerate. SNGMA Archive, GMA 
A37/4/03/05. 
15 Ibidem. La traduzione e dell 'autore. 
16 SNGMAArchive, GMAA37/ 1/0157. 
17 CALVES! ( I 966] 1981. 
18 ! vi, pp. 23-24. 
19 Diverse sono le lettere di natura organizzativa tra De
marco e la Bucarelli. In una, datata 3 dicembre 1966, si 
legge per l'appunto sui ritocchi: «Per quanta riguarda 
gli eventuali restauri da fare in vista dell' esposizione L1~ 
preciso che non dovra trattarsi di restauri veri e propri 
ma solo di ritocchi provvisori da farsi localmente con 
l'assistenza di un tecnico qualificato ai soli fino (sic) 
dell'esposizione, data che gli eventuali danni saranno 
pagati una sola volta dall'assicurazione al suo rientro in 
Italia». SNGMAArchive, GMAA37/l /0157. 
20 Diversi documenti riferiscono la mediazione di De
marco. Si veda SNGMAArchive, GMAA37/l /0 157. 
2 1 Telespresso 1202/687, datato 8 dicembre 1966, dal
l'Arnbasciata d'ltalia in Norvegia indirizzato al Mini
stero degli Affari Esteri, al Ministero della Pubblica 
Istruzione e alla Galleria Nazionale. GN, Archivio Sto
rico, POS. 9B, Busta 13, Fascicolo 3/5254. 
22 Si veda ad esempio la questione pasta dalla Bucarelli 
della necessita di un sostegno di organi ufficiali alJa mo
stra. SNGMAArchive, GMAA37/ l/0157. 

23 In una lettera a Georges Reymond di de Marchis, da
tata 3 febbraio 1966, leggiamo ad esempio: «sono lieto 
del successo della mostra che e stata seguita con interes
se anche in Italia» , richiedendo rassegna stampa e cata
loghi. GN, Archivio Storico, POS 9/B, Busta 13, Fasci
colo 1/217, 3 febbraio 1966. 
Leggiamo in un' altra corrispondenza, non firmata e da
tata 19 novembre 1966, al Ministero degli Affari Esteri: 
«la mostra in questione si e chiusa ad Oslo il 6 c.m. con 
notevole successo». GN, Archivio storico, POS. 9B, Bu
sta 13, Fascicolo 3/4676. 
D' altronde anche la ricezione dell ' esposizione a Bel
fast era stata decisamente positiva: James W. Ford 
Smith, Keeper of Art dell 'Ulster Museum di Belfast, 
l'aveva definita un successo, tanto da essere dispiaciu
to che finisse, e i cataloghi in vendita al pubblico era 
quasi esauriti (sole 25 copie rimanenti furono spedite a 
Edimburgo ). Lettera di J. W. Ford Smith a Richard De
marco, 23 febbraio 1967 e Lettera di J. W. Ford Smith 
a Christine Blackwood - Gallery Manager ROG, 2 
marzo 1967. 
SNGMAArchive, GMAA37/l /0158. 
24 Telespresso n. 443/815 datato 30/03/ 1967, firmato 
Alfredo Trincbieri, Console Generale d'Jtalia, alla Dire
zione Generale Relazioni Culturali. GN, Archivio Stori
co, POS. 98 Busta 13, Fascicolo 4. 
25 SMITH 1967. GN, Archivio Bioiconografico; parti
zione 3; classe 51 ; sez. D; 27. 
26 Si veda nota 14. 
27 Contemporary Italian work on Show in Edinburgh 
1967. GN, Archivio Bioiconografico; partizione 3; clas
se 51 ; sez. D; 27. 
28 Ibidem. Un'altra criticapositiva arriva dalla giornali
sta italo-scozzese Inna Gaddi. Lettera di Richard De
marco a Irma Gaddi, 28 aprile 1967. SNGMAArchive, 
GMAA37/1/0158. 
29 Telespresso n. 443/815 datato 30/03/ 1967, firmato 
Alfredo Trincbieri, Consolata Generale d' ltalia, alla Di
rezione Generale Relazioni Culturali. GN, Archivio 
Storico, POS. 9B Mostre fuori galleria 1965-1967, Bu
sta 13, Fascicolo 4. 
30 Ibidem. 
31 Questa impegno e testimoniato ad esempio da un ric
co indirizzario italo-scozzese. SNGMA Archive, GMA 
A37/l /0156. Per gli indirizzari italo-scozzesi si veda 
inoltre OMA A37/l /0157. 
32 SNGMA Archive, GMA A3 7 /1/0158. 
33 Lettera di Richard Demarco a J.W. Ford Smith, 17 
marzo 1967. SNGMAArchive, GMAA37/a/0l58. 
34 Telespresso n. 399 indirizzato dal Consolata Genera
le d ' Italia a Edimburgo al Ministero degli Affari Esteri, 
datato 15/3/1967. GN, Archivio Storico, POS. 9B, Busta 
13, F'ascicolo 4/ 1185. 
35 Telespresso n. 182/ 171 de! 7 aprile 1967. GN, Archi-



vio Storico, POS. 9B Mostre fuori galleria 1965-L 967, 
Busta 13, Fascicolo 4/1186. 
36 L'opera - del valore dichiarato di 350.000 lire - ri
sulta venduta daDemarco e pagata direttamente all 'arti
sta. La vendita viene annunciata e documentata a piu ri
prese nella corrispondenza disponibile. In una lettera 
datata 9 maggio 1967, Toni Costa contatta Richard De
marco dicendo che la Bucarell.i lo ha informato della 
vendita. 11 1 7 rnaggio 1967, Demarco conferma Costa 
che I' opera e stata venduta ad una «carissima amica del
la galleria» (di cui non si specifica ii nome) con un 10% 
di sconto e lo invita a tenere una personale presso la 
RDG (che pero non si concretizzera). I proventi spettan
ti all' artista sarebbero quindi di 180 mila lire. L' identita 
dell'acquirente e rnenzionata in una lettera dalla ditta 
Tartaglia a Demarco datata 29 agosto 1967. SNGMA 
Archive, GMA A37/ l/0158 Italian Contemporary Arts. 
Si veda inoltre la lettera di Palma Bucarelli alla Banca 
d'ltalia, 12 aprile 1968. GN, Archivio Storico, POS. 9B, 
Busta 13, Fascicolo 3/4975, Corrispondenza Varie. 
Si puo trovare traccia recente di un passaggio in asta del
l' opera su https://www.invaluable.com/auction-lot/ 
toni-costa-italian-193 5-oggetto-dinamica-vis-2067 -c-
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Since the 60s, the Italo-Scottish artist and cultural entrepreneur Richard Demarco (Edinburgh, 1930), has played a 
fundamental role in the production and promotion of European - and in particular Italian -visual and performing arts 
in Scotland. Demarco is still a little known figure in Italy, though renowned internationally. 
This article aims to shed light on the exhibition 'Contemporary Italian Art', shown in J 967 at the Richard Demarco 
Gallery in Edinburgh, in collaboration with the Galleria Nazionale d 'Arte Moderna di Roma. This exhibition featured 
big names such as Fontana, Burri and Capogrossi as well as younger generation artists, Festa, Pascali, Rotella and 
Schifano among them. The presence of both an older and a younger generation reflected the argument advanced in 
the seminal volume by Maurizio Calvesi, Le due avanguardie (1966). 
This article scrutinises the relationship with the Galleria Nazionale's director Palma Bucarelli, revisits the exhibi
tion's organisational vicissitudes and examines its critical and popular reception, while at the same time situating it 
in the broader context ofDemarco's promotion of Italian art in Scotland. Particular attention is paid to the relation
ship between the Scottish gallerist and artist Mimmo Rotella, to whom RDG dedicated an exhibition in 1990. 
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