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QUADERNO 

Dl APPUNTI 
di Renato Guttuso 

Apologo 
(da una cronaca vera) 

Si racconta che il pit-
tore nihilisla aiiiericnno 
M.R., conversando una se
ra fra amici sui problem) 
deU'essere e tenendo in 
braccio mi piccoJo cane. In 

abbia baciato appnssiona-
tumcutc c ijitiinamente 
sulki bucca. 

Si lacconta che il en-
KMC'lIn npponn pole divin-

colarsi dall'amplesso del 
pittorc, sia andoto \n un 
angolo a vomitare, after-
numdo cost la sua dignUh 
'Ii cane. 

Negazione e raddoppio 
II filo.solo Adorno allel

uia, in un inU'ivenio bcnt -
to a un dibattito sull 'arte 
moderna , che onni ionnu 
indecente dell 'ar te contem-
poranea e critica operante 
alle forme tradizionuli, c 
che ogni negazione degli 
oggetti si oppone al loro 
4 raddoppio apologetico ». 

Cosa e'e di piu vol ta ic 
che un < raddoppio apolo
get ico*? Cosa di piu inu
tile? si chiede Adorno. Ma 
foree I'anlilesi ncgaziom>-
raddoppio non 6 cosl ovvia 
mater ia di eceltu, ne si po
n e come aul-assl. Sicche il 
d i lemma posto da Adorno 
ci appare s t rumentale ed 
apologetico (della nega
zione). 

Sul c raddoppio > che sa-
rebbe il vergoynoso limi-
te di ogni ar te che mm 
sopprima il rapporlo vi-
suaie con eli oggetti, con 
la loro <figura*. ci sa-
rebbe forse da dire che i! 
raddoppio, in arte, non ha 
mai avuto luogo. La pro-
spet t iva. il rilievo, il co
lore, sempre al fine di 
aumentore il senso della 
verita, hanno avuto nelle 

v a n e epoche interpretazio-
ni o teorizza/ioni dillereu-
ti, anche opposte tra loro. 

Ci6 vuol dire che il tei-
mine * raddoppio > e pu-
ramente polemico e privo 
di .sigiiilicalo Poiehe in 
realta non si c in.n imi
tate <li on raddoppio. rna 
di una visione rallor/nta 
opportunamente accentun
til in un particolare run-
mento della storia. 

Come e s t rano che i cri-
tici d ' a r t e per giustili-

7960 
Tempo fa un nolo c n -

tico U'arte, nella prefazio-
n e a una mostra di giovani 
art ist i par lava della poeti-
ca del con t i nue Un amico 
mi chiede perche il ciitico 
in questione non abbia 
avanzato tale tcsi critica, 
per esempio, a proposito 
di alcuni miei aranceti . 
«£posti t re anni prima. 

La mia nsposta e setn-
p l ice : Perche io non avevo 
dedot to i miei aranceti da 
nessuna poetica in corso le
gale; perche quei miei qua-
dri non ovevano rapporti . 
ad esempio. con Tobey. o 
Dubulfet d neppure con il 
Monet ultimo, che in quei 
giorni era tomato dt moda. 

E mi spiego: oggi si usa 
aguzzare la inventiva cri
tica solo nell 'ambito di una 
situazione artistica di pla-
gio permanente . S o l o 

c|uundo ci si deve slorzaie 
Ui differenziare in qual-
che niodo il plagiario dai 
sitoi modelli, la critica 
niette in moto ogni acume 
speeulativo. Di c»6 che non 
sia, in qualche rnodo, pla-
gio, non si occupn, perche 
non si nccorge. K, force, 
buon per noi. 

* * * 
C'c una lornia di < phi-

gio» da cui un artista di 
genio assai raramente o 
immune. 

Naturalmente il < pla-
gio > e. soprattut to, mate-
riale utile agli artisti me-
diocri e ai non artist). 

Ma non si tratta delln 
stessn cosa: un vero artista 
si unposscssa (puo unpos-
tfessarsi) di un particulate, 
di una idea, di una solu-
zione. ma non opera mai 
nel clinia di un altro arti-

7962 - Lubarda 
In una nota critica r;-

guardan te il p i t tme jugo-
slavo Lubarda viene cita
to un pensiero di Mnllamic 
secondo cui la poesia con-
siste nel dare « u n sens 
plus pur aux mots de la 
t r ibu » e k> si interprets in 
xnodo giusto quando si af-
l e r m a che < il senso p:u 
p u r o da to ai mots de In trt-
bu e, di fatto, la fondazio-
Tie di un linguaggio immu
n e da accent! vernacoli— > 
ma se ne vanifica il senso 

t|iinudo ai a^i!iii!i?c < c da 
contauti na^ioiiali >. 

Se co.si dove.-.-e intcn-
dersi. se cioe le « co* l an ti 
nazionah » dovessero e?se-
re soppresie dalla < fonda-
zione di un linguaggio» 
che scn.Mj avrebbe parlare 
del mots de In trtliu? l ^ 
frase di Mallarmc non 
avrebbe. in tal caso. alcun 
&enso. 

Quanio a Lubarda di cui 
ricordiamo piu di un qua-
dro. dal '29 ad oggi. c per-

1962 - Resistenziolismo 
Cesare Brandt: «...Salva-

Te una certa oggettivita 
nella raffigurazione. m 
t empo informale, deve co-
s t a r e an g rande slorzo a 
Picasso.^ Un grande sforzo 
reeistere alia lentazione di 
d iven ta re il piu sranik-
pi t tore informale del ::<» 
Stro tempo > e Albert,. */-•-
ravia: « X. Y reaj.*i>ce 
alia tentazione deU'a>itat-
to... in lut molto forte, con 
una certa specie di violen-
za... Ogni quadro di X.Y. 
c una .specie di forlino a<-

-5ediato nel deserto della 
jastraz.'one » 
r- In ent rambi i casi m: 
/ e m b r a si tf.-uu della ge-
neral izzaznme di una r.-
Spettabile t»i:uazmne per-

[•onale, di una pereonale 
I considerazione sul presen
i l e (cer tamente mottvata, 
i 9K cccomuna uomini di di-

vcrxi nultiia a u dl altu 
qualita mtel lel luale quali 
Moravia e Brandi) . Si trai
ls , tultavia. di una geneia-
iizzazione; della proiez;one 
di uno stato d'animo che 
per esserc d;ffu?o. i:on e 
pero obbhea tono e vale-
\ole per I till i 

Ciascuno vive ^ sm> mo-
do la pa»pria £lon<) di in-
le l le t luale ' cd il giudizio 
sul prcscnte si articola. 6e-
cond«» le csperienze e le 
prove che Oiacdino ha af-
frontjte e secondo il mode* 
in cut le ha risolie 

Ciascuno di noi costitin-
see una lestimonianza. K 
non e lecito modificare la 
obiettiva realta di una te-
stimonianza con tnduzioni 
psicologiche fondate su 
una differente espcrienza. 

II * fortino assediato > di 

care il nulla che hanno 
dentro o il nulla delle ope-
ie di cui purlano, ricor-
:ano ai piu apeciosi sae-
cheggi nel campo della 
lraseologia filosolica. e i 
lilofioh. quosto tilosofo al-
rneno. se la prenda sotto-
u.inih.'i c«ifiie un gaz/ettie-
ie da (piattio soldi, su una 
q u e s t i one fotidatneutalc 
quale e la presenza o la 
non piesenza del mondo 
visibile, neU'arte della vi
sione. 

sta; la truizione deU'opera 
allrui (del pasuato o con-
temporanea) fa parte del
ta cultura, ma e sempre 
piegata ad una intciiziona-
lita del tutto diversa. 

L'intenzionalita 6 in un 
veio artisla autonoma, del 
tutto individuate. Cio che 
distingue appunto gli arti
sti mediocri e la loro ne-
cessita di approprlarsi de l 
la intenzionalita al trui , di 
ripetere con variazioni non 
soltauto un frammento, un 
dcttaglio, ma un clima, 
un'aura, una situazione. 

Dal punto di vista crit i-
co e poi inleressame nota-
re che le ragioni addotle a 
difesa di una pittura a su -
perficie tessuta ( texture-
texturologie) per delinirne 
I'alta tensionc poetica. la 
sua capacita di egomenta-
re. ccc, sono esat tamente 
opposte a quelle avanzate 
dagli stessi criticl a soste-
gno dell 'alta intensita poe
tica dell ' informate. It me-
desimo fllosofo, Merlau-
Ponty, c chiamato ad avat-
lare sia una pi t tura non-
tigurativa ma considerata 
rcrfffcflbifc. assolutamcntc 
fintta e ogqcttitHi. sia il 
magma, la nebulosa cm-
brionalc che pullula nelle 
ptii recondite profoudita 
dell'esscrc. 

E' vero che le vie del Si-
gnore sono inliiiite, ma non 
at t raverso il veicolo dello 
stesso santo! 

cio i v a n passaggi. turn si 
pno diio che egh abbia 
fondalo alcun linguaggio e 
ci appare . se mai. a l lon-
dato in un linguaggio fin 
iroppo generico ed a trop-
pi connine. Un aggraziato 
coii.sia nel coro. che gia si 
speune. deirinformalc. 

Se qualcosa conta, tulta
via. in Lubarda e proprio 
i! riflesso. ormai vago, di 
una voce nazionale che ha 
resistito atta volonta co-
smopolita del pittore. 

cu: pai la Moravia e una 
unmagine certamente f;u-
ce. :na l o ^ e :i» luiiiione 
«»PI>t^ia alia «tenta/ ior .e» 
su cui Mo.-avia giura. 

Si puo intaiii esseie a5-
-edMU e resistere sen^ra 
avere la tentazione di t ra-
.-.formarsi nel nemico. La 
lentazione di capitolare, di 
oedere alte pressioni ester-
ne ?i puo spiegare solo co'i 
Tumano istinto di salvare 
la vita Capit^co percio che 
pnssa sentirla un soldato. 
Ma sarebbe un brut to affa-
ie per un artista! 

(Quanto a Picasso, mi 
consta che in sua presenza 
non vengono mai pronun-
ciati i termini «as l ra t to» 
«informale > «non-figura-
t ivo>, cosi come non $\ 
pronuncia la parola « mu-
tande » in preaenza d i una 
Lady) . 

architettura 
II piano intercomunale 

Milano verso 
la dtta-regione ? 

Il fenoHieno deliespunsiO' prio, che cotisistera portico-
lie iiicoittroitciio dell 'ediluiu hiniieiilc di tre )HM; HUH </<•• 
ttttorrio a Milano, o ciuello dicai(l ulla ri(i'r<<i *ui direr-
della conaestionc del trafft- si scMtori inwre.^nti direttu-
co non sono che i motlvi pin mrnte o indiretpunenle 'latin 
oouli tra quclll che stnnno piuniricazlnno (In vnrmtiztn 
alia base del fttturo Piano In- ne. In pnpfda-inm . hi rv^ulcn 
tcrcomunnlc. E clia sia cosi ?</. I'indnstrm. il rvrile, « tin 
lo proun il travanlio col qua- spnrli. le utire;:nuire -urnili 
le il Piano stesso sta procc- e lecnoloaivlie). "n<i acenndn 
dendo. che ennsisterd ndUi effrltirn 

Messo a puiilo il ststemn sfesuro del pun'<>. nn'riltra 
polltlco-orqanlzzatluo che dc che riquardera r<nitin?inne. 
ve sovrintendere alia forma- omiero In prnuniinmuzione 
zione del Piano intercomnna' deqli mtervcnii 
lp dl Milano, sta prendendo Si conosconn » precedents 
I'avvlo 11 laooro vero e pro- politici di quest" iniziativn: 

Parigi 

II padiglione 
sovietico 

Oggi M cultura architetto 
mca sovietica e tornata a 
occupare un posto di avan-
guardia sul piano interna-
nonale. 

II recupero delle csperlcn 
ze londamentali della cultu
ra architettomca Internatio
nale si accompagna a un 
riesame critico appassionato 
della tradizlone costruttlvl-
sta e cublsta-futurista sovie
tica. 

E la arande personality 

dell'architetto, pittore e Qra-
fico sovietico El Litsitzky e 
nuovament? ai centro degll 
studi e delle polemiCMe. 

L'mfluenza dl questo mae
stro sovietico e tornata a 
tarsi vivissima neU'allesti-
•nento del padiglionl di espo-
sizione. 

\ e l l e toio. K. Rodhjest-
venski, V. Makarlevic « B. 
Radionov: Sala centrale del 
Padiglione dell* Esposizlone 
sovietica a Parigi . 

ixirtiti da ufl decreto formu-
l((to con spirifo autoritario, 
mediantc il quale si attribui-
i:n n Milano hi fueolla di con. 
t-retare I'operazinne pinnifica-
•oriu sul corpo di 34 Comnm 
lieU'hiiiterland, si e arrinati 
'HUH. ffrnzip fiU'fijtOHP temice 
e intelliqente condottn dalln 
l.eqa del ('omun\ Democra-
lici della Prorinviu di Mila
no, iiiitlriiiieiiie u qticlln con
dottn in sede pin propria-
inenlc politicfi dai Partilt (•<>-
munista e sociulisla, a una 
formula lafnamentp denio-
ernticu, che, condivisa dal 
* centro sinistra > di Milano. 
rede nella assembled dei 35 

diumcntl c trasporti saranno 
in un rapporlo oroanico e 
alio stesso Hvello qualitativo, 

Si tratUi, in poche parole, 
di estenderc la cioiltn citla-
dinu a lulto i{ tcrritorio del-
' 'h intei land, attraverso una 
rete dt sercizi. .soctuli e tec-
nuloqici, <• una eleuazione del 
'icello generate deqli inter-
eeuti, in particolare di quelli 
flic si douronno avere nel 
•iettore della residenza. stabi-
lendo tin rapporlo dialettico 
t'd /e i;«rie parti tale da re-
itituire al tcrritorio I'cquili-
hr'io delle sue fumioni. E' 
attraverso questo oblettivo 
die devono aiwiarsi a una 

mz 

Sindaci (Siitdacn di Milano ioluzione j problems pi it acu 
compreso) lo miqliore qnran-
:ia che I'operazinne $i sunlga 
nel modo piu corrclto, non 
soltauto dal punto di vitta 
•itrcttumente amministratiuo, 
quanto anche dal punto di 
vista della impostazione di 
metodo a Hvello teorico. 

Da quatche par te e stato 
delta che la r't-cerca della me-
lodologia del Piano interco
munale di Milano, per quan
to conccme i mezzi, e c tutta 
da inventare ». Qucsta affcr-
tnazione, che a un primo ap-
proccio pud sembrarc perico-
losa o, quantomeno, tin poco 
strana, riflctte invece molto 
bene il clinm di studio, di 
ricerca, di dibattito. di ap-
profondimento teorico nel 
quale sta prendendo corpo il 
Piano intercomunale: ed e 
giusto che sin cosi, che non 
si proceda cioe per soluzioni 
prefabricate^ c a$tratte in 
quanto tali, perche von pos-
siamo nasconderci che una 
operazione pianificatoria non 
pud inscrirsl molto aqevol-
mente in un contcsto rappre-
sentato da una struttura so-
ciale arrctrata e privalistica, 
da uno sviluppo economico 
disenuale e fonte di squilibri. 

Cosicche, nella carenza di 
una politica economica (e 
quindi di una espcrienza di 
pianificazione) a Hvello na
zionale, come ncll'assenza 
delVordinamento amministra-
tivo deccntrato, ha UUtora 
un senso discutcre se il Piano 
intercomunale di Milano deb-
ba averc un coittcnitto econo
mico, cioe conftgurarsi non 
soltanto a Hvello strumentale 
(nrbanlstico), come e fnnzio-
nale I'insistcntc rifcrimento 
allc tnttora inesistenti Regio-
ni come nll'unico istituto che 
sarebbe capace di intervenirc 
correttamentc e adenuatn-
mentc tielfn pianificazione di 
Hvello intercomunale 

Oggi. ii < Comitato di at-
tiinzione » o della « proprmn-
mnzione economica e finnn-
ziuria ». costituito nell'ambito 
delln struttura del piano in
tercomunale, rimane il punto 
di rifcrimento piu significati-
cn a vroposito del contenuto 
politico-economico che il Pin-
no stcsso non pud mpnearc 
di nvcrc. E' oltretutto una 
novita assoluta nel campo 
dell'nrbanistica ilalinna. c da 
a sperare nella ineritahife 
cvoluzionc in senso istitutivo 
del concetto che csprime, 
pur che fin da qucstn momen
ta cssa stahilisca un coordi-
namento nrganico con alt cnti 
locals. 

Sara tn)att{ atiraterso di 
esso che, se non si pcrvcrrd 
a tnodifiche di strutinra verc 
e propria nel corpo dcil'h'm-
terland milntiese. che qui e 
rninrunicnfe conftqiirnfo dn 
aiu> xfliipiio prrralente oV-
oh rntedtnmcnts della ptceola 

! e media >nd-i*tna produttrice 
' dt beni di consmno, $i dovrd 

pervenire in modo organico 
e aloba'e al coordtnamento 
dt tiiflj' le in i rui t t r r tn otto c 
sjrcredibilt. It < bslancio so-
cnle» docrebhe esscrc lo 
strmtsentn tondamenlale di 
que*In <»prrocionc 

« Citia metropoli » o < Cil
ia rcgione? >. Attro mterro-
pnt i to ; al quale pero stna se-
ric di mcontri, dsbaititi e ; 
convegni ha gia dato rispo- ' 
sin, iYon si puo pensare di 
tngrandirc indiscrsminatn-
mente Mt'ano ossumcndola 
come a sintco polo del siste-
ma intercomunale. senza si 
rischso di aggravarne la cou-
aestione. 

La « Citta regione >, poh-
cenfrtcn. anche se, ocriamen-
tc, Afilano rcstn il polo mno-
ptorc al quale non $i possono 
ncgarc insosrituibili funziont 
dirctUce, soprattsttto a Hvel
lo rietrorpnni22njjone econo-
micn e delln cultsira. e lo 
oblettivo che anmnnts tmron . 
sttsdiosi e teenset sono d'ac-
cordo di pcrseguire 

I pnrnmetri sui qnnh r ne-
cessar'so ogive in precalenza 
sono cssenzialmente due: gli 
issscdiamentl e i rrasporii; la 
< ottitniszazione » dei risulta-
ti cconomici si avr& su tutta 
In, c Citta reglonc* quando 
su tutto il suo tcrritorio insc-

ft della nostra societd: il con-
tntsto (ra citta e campagna, 
Us struliticazioite di classe de-
gli iitsediansenti, la mancata 
aShimilazionc deqli immtqrn-
li, I'inadeguatezza della resi-
denzu c il suo alto costo, i 
taught percorsi fra residenza 
e posto di lavoro, to squili-
bri0 delle strutture assisten-
cinfi e deU'istruzione, la man
cata organizzazione della ri-
crcazione e della vacanza. 

Luigi Airaldi 
Locality di futuro insediamento delle azien-
de e direttrici di decentramento di Milano 

arti figurative 

Pirenze 
VE5PIGNANI 

La bottega di - Corrente 2 -
ha inaugurato la sua nuova 
accogliente galleria •* La 
Chiostrina - a Ponte Vecchio 
(Via dei Bardi, 58) con una 
bolla antologia deU'opera 
grafiea di Renzo VesplgnanJ: 
acqueforti. litografie dal '52 
nd oggi e disesni recentlssl-
mi. Dalle spiagge dove il pit-
tore romano ha tentato un 
ardito innesto del costrutti-
vismo luministico dl Cezanne 
e Seurat snUn tradizione no
stra Fattori-Carr5. alle suc
cessive spiagge, fatte deser-
te alia Felllni e ricettacolo 
di carogne e noia (con buon 
anticipo sulla noia di Anto-
nioni). Fignrano nella mo
stra molti del - r i t ra t t i» del
la citta e del costume bor-
ghesc che fanno un capitolo 
lmportante della * Bruttezza 
degli italiani - che Vespigna-
ni ha ereditato dalla -Brut
tezza del tcdescbi - di Grosz: 
In queste opere e'e una forte 
ripresa dello espressionlsmo 
tipleo del pittore ai suoi esor-
di nel "43 E a rivedere, oggi. 
qui questo op«Te srafiche. e 
50.no alcune poche di centi-
rinia fra di-o-ini e -.t'cpiofort' 
cJcan1:! ::i vontf an::":. «: hn ;! .-n.'î n ('.-.iffi d: qiii!^» po-
teMto ;i'.*ern.i* \ .-> r^.Y. F'.T ?IT 

r-Y.informafismo i 

Bologna 
» BIANCO £ NERO » 

La galleria «<Dei Foocherari- ospita in questi gjorni il ec-
condo turno di una mostra nazionale riservata ai «Giovani 
pittori italianl nel bianco e nero- . 

Non pu6 sfuggire l'importanza di questa mostra, nella 
quale sono inclusi, in una rosa dl 45 artisti, noml che vanno 
— per citare l'estensione delle poetiche e l'importanza — jia 
Romiti, Saroni, Vacchi, Bendini, Dova. Vaglieri, De Vita. 
Pozzarl a Vespignani. Pleecan Sushi. Cappeili. Calabria. 
Francese. Banchieri, Guerreschi. 

Nella presentazione sul catalogo Mario De Micheli apre 
cornijsiosftmente quelia prospettiva di uicontro fra le ten-
aenze citetiche nella quale egli definisce una -situazione 
fluida -... - e che proprio in questa Huidita ha forse il suo 
carattere piu riconoscibile e fiignificante...« tenuto conlo del 
fatto che ••... cadute le preoccupazioni programmatiche nel 
riuplicc senso del realismo e deli'astrattismo. oggi e evidente 
che gli artisti piii giovani. e si intende piu impegnati, si muo-
vono su di un terreno dove Ii fa ineontrare la fedelta ai valori 
di una ispirazione partecipe dei problemi che agitano la mo
derna condizione deiruomo -. 

A noi sembra questo flnalmnnte un discorso concreto per 
una situazione concreta: un disrorso oblettivo che dove;-a 
essere latto. e5?endone mature non soltanto le ragioni. ma 
anche i fatti. - K e'e un altro s;petto — e sempre De Micheli 
che scrive — ehe !e^a questi artisti ad un processo di singo-
lari confluen7e. cd e la ricerca della flgurazione... Si tratta di 
un'urgenza che denuncia una aspirazione a etabilire Un rap
porlo con in realta... Per quelli. invece, che hanno alle spalle 
un'espericnza giii flgurativa. si tratta invece di rompere una 
*orie di convenzioni e di formule per trovare una dimensione 
di etlettivn 1 iberta espressiva-. 

II panorama di questa mostra — tutta imperniaia sull'o-
ror.ire a b;p.nco c nero dei giovani artisti — rivela anche 
un'ans-ia di ricerra non so'.'.anto stilistica. ma proprio di lin-

Gv-.rkv'. e a'li'Art [ guaggio. che va eempre piu vengo una singolare e eoggettiva 
~ -" d.sponibilita delle immagini: una direzione che ancor3 fortu-

nrjtamente non e schedabile ?econdo la consuetudine delle 
fcrmtile. ma che. pur non esente da alcune influenzc di moda. 
si propone come viva atttialita. 

Non a caso riteniamo che in un contesto europco. nel pros-
simi 10 anni. una parola alta abbia da dire l'arte Italians, e 
eara chiamata in causa anche questa - terza generaziooe del 
f'CO itaiiano- la quale, nella mostra di Bologna, propone al
cuni noetuls'i. non ultimo 1'impepno in un mezzo espressivo 
a torto Iungamente traseurato dagli artisti e dalla tradizione 
Italian;: il bianc-o e n?ro. 

Vespignani 
di Wols e 
br-;f di DilhllfTf 

D: pirtioolare intercs^e J 
p'.-i~-\-n sono : di?fgni c le i 
:nr:^:oni rerenti in eni il ' 
modo di vita borghese. Il j 
ruovo mito del benessere, le 
sempre ri?orgenU mitologie 
-̂•"'c=n. po'ere. denaro e reli- I 

: o n f \ Vimpenalismo can- 't 
nibale sono portaii (spesso 
cridati " gfttati in faccia) 
a'iT nostra c-iscienza in una 
'•Tie d: '.mpre-'iomnti -p r i -
'-M r :-rr. -- Q::- Ve-p:2H3ni j 
ir.-ont-ji •' va'.ori* .'•-nblema-
f'crt ,ii fzrc e forma e ci ! 
S'Tnh'.a •'-r--' rrin^ir o a u-.-> • 
i~*'Ti -:f1^"'or:--' ?:i! ••*uhi«mn 
p^'i---- rr.i ci-i-'.-» -r^todo d: 

.•^.•cco"?'1 ^P- TTC\S'.T\ bnr-

e.Ti^ire <':IIa rr.->pr-.a fac : a 
rnlito d-̂ l mostro e ad una 
apparcnte id^nrificazione for-
male con es*=o. Tdentificazio-
ne che e «oltan?o il momcr.to 
formile della ver l^ crudele 
oh» precede il ciudiz'o e rhe 
n-"l g;.ud:z:rt viene superata 
eon lucidlt.i. con orzesHowj 
e do'ente nmanesimo. COT 
nm oricina!". reilistiea ri-
«co^*a -!*e poeti^^f* dell'in-
rorn:in*c-b l-t'a I C T W I e d^l-
'.-iHezsibilita rla?^*"-* 

DEL ZOZZO 

da. mi. i 

Arte jugoslava 
S.^tto ci! a:isp:ci del Mi-

n::!oro riel!a F^ibbiica Istr-.x-
z;on« .̂ !.i Quadriennale Na
zionale d'Arte d; Roma al-
Icstisce una vasta ra-^socn.i 
dt pittura >oultura. graflca 
e tappezzoria c.mtemrorano.i 
uuoslava. curata nel qua
dro deh'aceordo culhirale ita-
lo-]ugosIavo dal prof. Zoran 
Krzisnik. Direttore del Mu-
seo d'Arte moderna di I-u-
b-.ana. 

La moitra, comprendente 
circa ISO opcTe d'arte. si e 
InaugUrata nel Palazzo delle 
Esposizionl (Via Nazionale) 
giovedl 24 maggio 

La ir.ilor..» -II C.inccKa • a 3oioina presenta vno scultore 
cho so'.tr-nto :n que^t: ult mi anni i? u.-cito rial nserbo che 
C3r"ttenzz^ I a provin^-ia itahsna. Si tratta di Gino Del Zozzo. 

NeH'opcra di questo art.^ta — la cui dcrivazione fonn3le 
o po.-timpressionista. ma che nell'ambito espressivo aceo;l:"e 
dementi di base boccioniana con i quali e superata 13 vibra-
tilita luministica delle euperfici — e portata dall'interno del 
blocco della forma una dilataziono al limite di resistenza. e 
vi puo p&er colto un 6en!ore dl £ranguard;3. mediato da 
un estremo pudore. Ma le awenture non hanno riscontro 
altro che celi':mm3g:nativa di cui lo scuitore d:.-none e che 
soltanto raramente d i luoio ad una sorta di sper.mentalistr. x 

E* un artiita che. r^r :'. suo autcntico scandazliare non 
soltanto r.el.a natura. ma anche nella lorma, prctenta m >-
rr.enti di notevole conccntraz:one poetica. acuta da un forte 
senso deile imrnagini. affidatc que-te ad una descrittiv-ta 
interna, raramente disponib.ie rcr una eloquenza veramentc 
figuraie e comtmq::e di un ordine narrat.vo cb.uso. cpisodico. 

BERTACCHINI 
AUa -Nuova Galleria- cjpone il p::toro Luciano BerUc-

i-h-.ni. La sua pittura. conaotta ad lmmag-.ni dirette di natur.t. 
^: muove an un ciano di estrema sen;:bilita. di sotiili pae^aggl 
crom^tii"j grig:, azzurri. verdL 

I raesaii i prendono l:ev;to come so dalJ'mterno tendes-
sero naturalmente. per efletto di vtbraz.ont. a racL"o^liere luoi 
e senso delle cose c. per effetto di questa interna tensionc. 
•icquistano osgettivita. 

Proprio laddove I'impianto potrebbe appar.re gracile. si 
rsccoalie un tremore di *ott:le poesia. di accordatissime «?-
sonanze con le quali meglio il pittore dispone u suo racconto 
sulle trame Levi di una tela di ra„no. paz:ente. senza che per 
questo tea da mai la immcdiJtezza della presa sensibile. 

m. a. 
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