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artl figurative 
loltechi e Maya nella Mostra 
'arte messicana a Roma 

Sacnficio 
e ritorno 

el dio-uomo Quetzalcoatl 
Donna seduta, Civilta Maya Testa di pappagallo, C. Tolteca 

Jl/ecce/ionalitu Uel con-
jibulu portato Uagli artisti 
dtechi e Maya imponc 
10 questo nostro secondo 
Inerurio nella sterminata 
|ostra romana dell 'mle 
>1 Mcssico untico e mo-
:rno couipremUi soltunto 

Civiltu Tolteca e Maya. 
11 Toltechi (856-1250 d.C.) 
nanizzurono, Uettero per-
fnalila storica al dio Quel-
ilcontl: questa {•raiule 
^perlenza formale impies. 

una svoltn alia pla.sticn 
Icssicana in senso naria-
/o c prepotenlcmente tor-

Istre. 
|Pru It* rovine di Tula, 
)o fu il loro muggiur cen-

di vita c di cultuia, o 
tto trovato tin bnssoii-
5VO che porta la data: 
Tecpatl (080 dopo Cristo) 
^e 6, probnbilmentc, la 
ita dcll'nsccsa al tiono, 
mle sacerdote c soviano, 
1̂ celebte Ce Acati To-
Itzin Quetzalcoatl. 

[Vita, gesta, morte Ui To-
Itzin costituiscono una 
lassionc », nn « cantarc 
[lie gcsla > che cttlmina 
Y\ sacriflcio del dio-
}mo Quetzalcoatl, sim-
\\o di unione fro cielo c 
rra (quetzal signi/ica ue-

lllo ornato di splenUidc 
Vine e coatl serpentc) . La 
inssione > di Quetzal-

[atl-Topiltzin coniprenclt* 
>lti cpisodi: 1'infanzia 
iscorsa in esilio; lu di-
?sa agli inferi per dis-

It tcrrnre le ossa del padre 
(ixcoatl e per por ta ie agli 
>min| il iiuiis: j) n torno 
la luce in mezzo nl popo-

a cui rivela le forme 
tile ar t i . la grafia. il ca-
jndario e 1'etica; le tontn-
mi e la caduta ncl pec-

}to; la fugn nclle ter ie 
silo Yucatan; la pioniessa 

tin glorioso li torno che 
|compresa nel suo ardeie 
il rogo divino e uel suo 

Jasformarsi nel pianeta 
| enere : priniji delta sua 
nisun/ione c nietamorfo.d 

|uetzalcoatl promette di 
>rnure per da te ptincipio 
[un'epoca nuova. 

la civilta 
Tolteca 

11 percorso terieMrc c >i-
| c i e o del dio-uomo mm 
limento soltanto le po.s-
snti archi tet tuif di Tula 
DII gli iuconfondibili atlan-
-guerner i che sostengono 

templi (uno di questi 
| t lant i e sistcmatu nella 

do.-ula d'ingre.-vso c porta 
n. 689) m.i enl ro piofon-

lamcnt|> in tut te le inani-
lo.sta/.ioni c 1c cioden/e 
le l la vitsl tolteca e penetio 
iresso altre popola/.ioni: il 
Je aztecu Montezuma II 
fide addi t i t tura in Coitcs 
lvasorc cristiano il dm 
)ie tornava 

I Toltechi lurono del 
Irandi militaii . dominaro-
ko anche jl t e r n t o n o Ma>a 
tel X secolo c ne inilucn-
Earono durabilmente la 
•roduzione artistica 

La plastica tolteca ;>piez-
la il lusso e non am a la 
kpulenza decorativa: e arte 
Bit un rcaliMiio t ^ e n / i a l e . 
ii funzionalita spiccata. 
j>i guardi la niununicnlak-
festa di pappagallo ^cgna-
la con numero 701 che qui 
fe 1'esempio P | U a , t o di una 
Jendenza assai vitale dcll^ 
plastica messicana la quale 
ama mettere in evidenza 
lia i piani interm sia i 
piani esterni di una scul-
|Tura, L'cfTetto. particolai-
mente immaginando que
sta forma singoSatc nella 
•jatura c con lo ^variare 
lella luce fino alle teneb.e. 

s t raordinar io: la foima 
jn t inua del pieno-vu«»to 

ippa re come una *upcrba 
i rehi tet tura organica. un 

^lonumento alia vita con 
I'occhio al fossile. 
'» L'idea che un bncranio. 

[ •n cranio nella sua stiut-
• t u r a na tura le di ossa, po.s.̂ a 

* t r t lorma dt un tem-

Testa di guerriero sa-

crificato, Civilta Maya 

pio o .seriale in una solen-
ne e orrula architet tuia la 
idea dol continuo trapasso 
della vita in morte e dt-lla 
inorte in vita costituisce 
uno dei inonicnti pin alti 
della scultura di ttitti i 
tempi. A questa idea 
fieqiientoinente !<• sctil-
init' contcnipoianeo Ileni.v 
Mooic cHicacemente hi 
lichiama. 

Snigohiri soiio anche le 
tante ver.sioni tli una Hguia 
umana. dislesa Heramenle 
tim un recipiente per le 
olloiti' pogginto sul ven-
tu>. tcrrestre immagine 
dj Qiiet/alcoatl lafli^uiato 
con l.i foima di < Colin che 
M> m* ando i* che si a l /c ta 
un giorno per regnare nuo-
\au ien te* . K" difHcilc tro-
V;>M- alt rove inven/ioni 
plastiche che i\.\ un'oss-c.s-
^i\a pie.scn/a della morte 
M-atenino l ibeiatnci idee 
di on «dies irae > come 
quoj-to liguie la cui paite 
Miblune e ^enipie la te>ta 
eiet ta e tesa come a lacco-
gliere tutti i lamenti del 
mondo. Ottanta « pe/ / i > 
lari documentano j ino-
menti essenziali della Ci
vilta Maya liorita. con 
al ternc vicende storico-
sociali. fra il 1000 a.C. e il 
1697 d .C, in una vasta zona 
del Messico che compicn-
deva gli stati di Campeche, 
Yucatan. Chiapas. Taba
sco. Qumtana Hoo: tutto il 
te r r i tono di Belice e C«ua-
temala; alcnne zone di Sal
vador e Hondtuas 

1 Maya tutono aiti^ti lo
tah, praticaiono lutte le 
ai t i con estrcma niac>tria e 
dettcro forma plastica a 
tut te le loio cogni/ioni del
la terra e del cielo che 
erano vasli&simr. 11 perio-
do pn'i glorioso della Civil
ta Ma\a va dal 1000 a C 
al 300 d C. ed e -tegnato ^-\ 
insigni immumoiiU A *• o 
pan. Tik.d. I . .xantum. 1'ie 
dia> .NI«-.I;I.I-. I 'alenque e 
Ya\chil.m K. ancora. in 
cent!. pill pun inciali qiia-
li furoiio qiielh dello Yuca 
tan. I^tbna, Kab.ih. I'Mnal, 
Savil e Chu lien 

I:i tutti questi centii ie-
.-tano auh i t e t t u i e di gian-
ile oMnp!e<Mta co->trutt»\a 
e Minholica (liinova/ionc 
Ucnic.i (U J Ma\a lu la fal-
•~a \o l ta) ion exuberant! 
deiora/ioiu ,uuh*«^>e title 
di sun boh e una .icultuia 
tragica di sublime pui ezza. 
voprattutlo a l tau t> -tele 
c ia gcioglulci conmiemo-
i.mti la ti.uiMzionc da un 
peiiodo di tempo a un 
. i l t t o 

Ni'Ue iscii/iom troviamo 
lu /oio e pci mezzo dello 
zero i Maya iiuscirono a 
fare cio che non potcttcro 
fare i Romani e ancora gli 
Kuiopci al principio oel 
Medio Kvo: numerarc in 

successione, compin i e cifi e 
cnornii senz.a dillicolta, 
eseguiie calculi grandiosi. 

La pittura ha il suo inn-
nuniento realistico nolle 
came re dipinto di Bonain-
pak, di cui si offiono nella 
mostra ottime riproduzioni 
nella collocazione origina-
ria. Bonampali fu grande 
cittu ed e veuuta alia luce 
solo in tempi recenti nel 
cuoie della foresta tropi-
cale del Chiapas. Gli afrre-
schi, ben conservati, si tro-
vano in un tempio sulla 
sommita d'una piramide. 
Celebrano riti di guerra e 
di vittoria, di crudeli im-
molaz.ioni e di festc lumi-
nose. Con gli nlireschi di 
Teotihuaean sono i pitt an-
tichi e belli deU'Ameiica. 
Lo spazio e a due dimen
sion! ma i pittori dei t ie 
cicli ricscono a na r ra te 
prodigiosamente e a icn-
dere con il colore la com-
plesslta del mondo e clclla 
vita dei Maya. Questi affre-
schi sono datnbili nil*VIII 
secolo. Pure all 'VIII secolo 
risalo la fioritura clclla 
scultura. 

Grandioso, impressio-
nante e il rito dello stele 
commemorative: si pensi 
che soltanto neU'anno 790 
ben lfl citta-stati innnlza-
rono stele v la traclizione 
durava da tempi lontani. 
Le ultime stele sono cpiellc 
di Copan (H00 d .C) , Qui-
ragn (810 d.C.) e Tikal 
(809 i\C). 

A queste date vengono 
sospese tutte |e costruzioni, 
in qualche luogo precipito-
samente, e le citta vengono 
abbandonate. Esaitrimcnto 
delle campagnc? Annienta-
inenlo della casta sacerclo-
lale da parte dei mi l i tau? 
Rivolta contadina cui segui 
1'abbattimento dei sacerclo-
ti? Guerie religiose? Sulle 
cause d e l l a deeadenza 
M.'iya gli stoiiei coutinuano 
ad avan/are ipotesi. 

Fra il 925 e il 97S, gli 
Itza dal noid invasero lo 
Yucatan e le zone alte del 
Guatemala. Gli Itza e iano 
un forte gnippo tolteco e 
si stabiliiouo neirantica 
Chichen che. da allora, si 
chiamo Chichen-Itza. Scul-
tuia e aicliitottuia dei 
Maya fuiono allora ptofon-
damentc infltienzate dal-
l 'arte tolteca: il culto di 
Quetzalcoatl si impose MI 
tutti gli altt i culti. Nasce 
c-i>si una plastica maya-tol-
teca animata dalle idee di 
sacriticio o di nioilc per 
ngeue ia ie il mondo. 

la rivolta 
dei Maya 

11 s-aciiticio umaiio e la 
autoimmolazionc divennc-
io u.so corrcntc. La guerr.i 
pet piocuiarsi vittime fu 
>acra. La clas^e dei mili-
i.iii domino su quella sa-
eetdotalc e, di conscguen-
/ A . grande impulso venue 
d.ito alia costruzione dcgli 
editici dove » mititari vivc-
\ a n o e s i nunivano. Un u-
toino all'antica. pura tradi-
/loiie Ma\a fu tentato dopo 
la nvolta del 1200 con la 
quale I Mava rove.sciarono 
I Toltechi 1) rentro della 
rina«cita fu Mayapan. sede 
di .un govent(» cent tale a>-
>.n potente e t i ianmco. Nel 
M'colo XYI ii fu.ono iibel-
lioni a catena contio il p.>-
leie di Mayapan e M foi-
maiouo molti prmcipati m-
dipendenti: ebbe co.si prin
cipio una sempre pin dCvVi-
denle fiantumazionc della 
Civilta Maya t. I'arte segui 
il destino >ociaIe e politico 
tino airannichil imento da 
parte della coloniz/azione 
rn.stiana. 

Finche la na/tonc Maya 
fu solida e omogenea. pote 
svilupparsi una g iande 
scultura canca di significa-
li. Gli scultori Maya si an-
nullano nellc idee alle qua
il debbono dare forma. 
Sono realisticamcnte scn-
uibili aU'aspclto fisico, al 

iangt> suciale. agli abiti e 
alle espiessioni degli uo-
minj che ralligurano. Scol-
piscono tutto e in tutte le 
ma terie. 

Un moto incessante amo
ve le forme degli dei, degli 
uomini e degli animali 
nonche la foresta dei sim-
boli. Volute, spiral}, con di-
segno complicato e miste-
rioso, invadono e nascon* 
don(i cielopiche e signifi-
canti s t ru t ture gcometri-
che. La maschera ospres-
sionistica invade i mini 
delle archi tet ture dei Maya 
che divenlano maschere 
immense: fra esse spiccano 
quelle di Chac-Mool dio 
della pioggia. 

Dalla complicazione fa-
stosa della apparente de-
corazioue si districa sem-
pre un movimento cssen-
ziale d'insieme verso l'alto: 
tut ta la s terminata cspe-
rienza della vita inline 
viene ricondotta a una se-
greta organizzazionc geo-
metrica e s t rut tura le che e 
la forma essenzinle del 
supremo destino spirituale 
Maya di sacrificio e di re-
denzione universale. Nolle 
forcste di elementi che le 
titanichc s t ru t ture plasti-
che dei Maya sostengono 
con disinvoittira plastica. 
ogni elemeuto e un segno 
significante. Vn monumen-
to e un complesso insie-
nie di simboli astrouomici 
e jeligiosi. lillctte tutta la 
complessita e la perfez.ione 
della metafisica e della le-
ligiouc dei Maya. 

L'incubo 

del tempo 
11 tempo e la grande 

preoccupaz.ione, che a not 
puo appar i ie come un in-
cubo. degjj attistj Maya. 
I'n incubo plastico che ha 
portato ad esperienze e ri-
Miltat; meravigliosi. Le 
stele venivano eie t te ogni 
20 mini e portavano iscri-
zioni incrcnti aU'astrono-
mia e al calendario. Non 
alia vita pratica ma ai fe-
nomeni celesti vennero 
applicaie le notevolissime 
eognizioni matematichc. I 
Maya non conobbeio mai 
le piopt ie origini ma sep-
perc» Cidcolaie le eclissi. 
Molte jsciizioni rcgistrano 
grandiosi calcoli di tempo: 
da 90 a 400 milioni di anni. 
Le eognizioni del tempo e 
quelle astronnmiebe ave-
\ ano utilita magico-religio-
>a I gtoini eraiio dei, cia-
M'IIIIO poi tatote di un far-
dello di tempo fasto. nefa-
.vti) o indiireiente. I giomi 
facevano parte di anni. se-
coli. millenni. 

Gli anni erano detti fii-
IM'.S. e 20 anni facevano un 
cu io . k'utiui. C'eiano un 
calendario sacro di 260 
giomi e i\n calendario 
a>lronomico di 365 giorni. 
Ogni 260 anni si ripeteva 
un katun c tornava a go-
w r n a r e la divmita corri-
^pondontc. II katun Ahu. 
pep esempio. .Nigmficava 
lotte e mutamenti Nel 1696. 
que>to pei iod,i n t inno e l 
Maya dj Tavasol. \ ciuali 
nn„ a i|iie>l.i data avevano 
:eM-tHo \a lu lamente agli 
Spagnoh. deci.MMo ill non 
continuale a ilifendeie la 
r i t ta ciedendo di a \ e io gl« 
dei cistili 

I-e scultuie Ma\n faano 
UUA \ e i a e p iopna fores>ta 
di idee plastiche per secoli 
e >ecoli. podeio>a c«'»me im-
pie»n»:ie d'uiMeme (> stu-
pefaiente a una vtsione 
i.u \ lcmata. Le statuette di 
•ugilla latliguianti gueirie-
. i. personaggi maschili e 
femminili <lj forte dignita 
MHialc e di di»lce umanita 
;-ono un po" lo < Tanagra » 
dell 'anti io NIe»ico Molte 
di queste .statuette sono /.u-
foli e fischiettt per le ceri-
monie musicali. Il mondo 
vi e miniaturizzato ma 
nulla perde de l l a sua g l o 
riosa complessita. 

La sublime testa di guer-

l ieio baciificato (n. 703) c 
tin capolavoro di ptofondi-
ta spiri tuale; e la forma di 
un sentimento di moite da 
cui e/uana un'idea dj libe-
lazionc: lo scultore ha ICSO 
prodigiosamente il trapas
so della forma della testa 
iimuiiii in quella dell 'aqui-
la. La vitalistica statna di 
uomo undo ratliguiante il 
dio della virilita In, 714) e 
di un ei'Otismo piepotente, 
iclvaggio, una foiza della 
natura cui e estianea ogni 
foima di inihizionc- La 
senstialitu t e n e s l i e ha il 
ana dolce mon union to nella 
statuetta femminile delta 
la « Venore dj Jaiua » 
(n. 723). L'idea della MI-
perba dignita dell 'uomo, 
del suo sovrastate tutte le 
forme di natura e seveia-
niente espressa nella pic-
cola terracotta lalligurante 
una donna seduta (u. 715): 
o qucsto Un nltro raro mo-

mento della plastica mes
sicana che si bchiude al 
sornso. 

Chac-Mool, dio delle 
pioggo beneflche. signore 
demoniaco della folgoie e 
dello inondazioni, e ratli-
gurato in una scultura mo-
numentale dj chiara in
fluenza tolteca (n. 770) e 
che e anche un folgorante 
esempio di queH'arcaico a 
ciij guardano grandi scul
tori moderni come Moore. 
La stele (n. 778) ornata di 
un bassorilievo ratliguian
te un giaguaio che divora 
un ctiore umaiio e feroce-
mente simbolica: le mac-
chic della pelle della belva 
sono guerrieri , morti in 
combattimento o sacrifica-
ti. trasformati in stelle il 
cui sangue e la luce con-
sentono al sole di rinascere 
e di continuare la corsa. 

Dario Micacchi 

S. Fedele e Diomira a Mi la no 
• - ? - , • > » . 

Due premi 
per i giovani 

ll urcnuo Uiouura e il 
I'rcmio San Fedele a Milatio 
sono tra i pochi premi dech-
cati efcliisivaincntc al giova
ni: premi che hanno gla una 
vita abbastanz.i lunga — otto 
anni il Uiouura e dodici il 
San Fedele — e che quincu 
sono noti e ^eguiti. D'altra 
parte sono promi che hanno 
avuto il mor.io. nel paidate, 
di indicare tutta una scrie di 
nonii che po, sono divent.iti 
tra i piu vnlidi della nuova 
pittura contemporanea: ba-
sterebbe ricordare che il Dio
mira. nelie .-.up edizioni pre-
ccdenti. ha messo in evidenza 
artiiii cmiic Francese. Ziga.-
na. Dinntri e Pietro Plesc.in: 
che d San Fedele. nel cor>o 
delle 5iie nnnifestazioni. hi 
prcmlato pittori come Dova. 
Saroni. Ftui;.eri. tJuerrcsch:. 
RomaRnon:. l.jzzati. Banch.e-
ri. Vaijlieri. < .izz.tniga. Roea.-
c.iti. Cti.-mipi nto. 

In l.rte.i d :na53ima pui» e--
sero accetJ.T.) il criterio srve-
ro d: selezio*1.- instaurato ne'.-
!i nratic, n. .le varie Riurie 
di .iL'cett;iZ..i-ic che el fono 
t=ucvedute ti-i qui nei due 
prenu* un or.ter.o che 
pertnette a. 'i^sare r.ittenzio-
ne <u un • amero a^-i; r.-
dot'o di pi" >ri. r agendo i-o-
d a va!oriz/ar!., nd iniporl 
al c.udszM .lei pubblieo e 
deila cr.iioa 

Il pericoio i).-itur.ii!iiente <•*.'•. 
c sta nelFo.- entamento aci. i 
^mrln che ; a6 oper.ire un» 
't'Oiti teiider *i«i*a. umlajer.t^r 
E nfiii e> rt bbio che in tn> 
rci'.co'.o q . Iche vol'.i. T. 

Roma 

Sculture 
di Giorgi 

Con un , :nOistra d. scu'.ta-
re ,i. Br,.no C»:ors;; p. >' "."•' '-

1 £tir«t.i. i Roma, la jailer... 
d.tr:- de :.. Cas., d.i Br:n '.. 
al n. mo •<:: i di P.>..iZ/o H,v 
r..\ P.iinph . :n p:azz., N >-
\oin K" !a ,>rima d una n'-
r •- >i tno^'-e cho ni r..iw a 
fir •!!«•!:.JO conoi.cere Farte 
niod» rn,, br.js.liar.a nl pab-
bl co .'a;, inv>. Bruno G.orc-
e un(1 .<cu;:ore ben no:o. .'m-
tore d. nuni.To^e opere deco
rative per Rra^iba E" «'* ito 
«ce!'o da', noverno br.x.-.'. :.-
no per orriare eon > -ue 
t=:atuo .'. M.n^tcro deil'E^u-
o.iz.one. ri R o de Jane.ro 
pro>:ett.'ijo da Le Corbuo.er 
b n'ltrito Rruppo di bronzott. 
qu. presentati conferma 1c one 
qiiai-ra d: br.llantc e festoc-a 
decoratore monumcntalc. or -
fjinale autore di variazion. 
cubUte nilia flRura uman« 
con Festro e l'humor di Miro. 

Il 12 novembre vcrra inau
gurate una mostra d; «iio-
graflc di Ocwaldo Gocldi. 

qualche p;irUcolaie ediz.ione. 
ii San Fedele sia eaduto 

Quecit'atino »;ia al Dioimra 
ehi> al San Fedele si 60iio 
presentati oltre ?i)i) artisti. 
Soio la muna del San Fedele 
h1 dovuto prendere in equ
ine 104o opere. ,> ne ha ac-
oettate solaniente 50. i\ D.o-
aura Invece ha scelto soltanto 
:n artisti con due opere a 
:<'-,ia. 

Qucsto pren)io. rdle.-,ti',o 
pre-=so la CJallena Spotorno. 
nmiarda umeatnentc il b.aneo 
e nero £ ' abbastanza interes-
.-..mte vedere le cittft d'ori;;;ne 
de> vari concorrenti accettatr. 
11 e rappre^entata tutJa Flta-
1 a. 1 Xord. .1 Sud. 1: Centro: 
Verona e Catania. Trieste e 
Leoec. Torino c Perugia. Bo
logna e \apol ; K non man-
e.itio i centri minor.: Barra. 
C c c l n a. Frattama jeiore. 
Chiampo. Vimodrone. 

Scorrendo 1 nonu. abb.anio 
vi>:0 che, tnnne tre o c.uat-
tro. t,'. tratta di nomi «rnno-
.«caiM Ecco percio 1 1 fnnz:oR« 
del prern.o. che non hi pre-
e.u< oni. <-he non dinio-'n 
prcciudiz'. di sorta e che quln-
d. s\olce un compito cultu-
r do effiel.-o. 

I prenuat; d. qne«t'ann,-» >o-
11.1 : -e^uen' " CI i'.H."o Co«fn 
•Ch;-.var->. Frmct^.-o Ar,i:j;-
•1. (Veroni>. C1:u.*eppe t.nn-
d;:ii <ftolozn:i*. Mar.o Sk-nr-
ji >:, (XapoM Ciov.inn! C iroz-
z.> (CiMmal. Fmbeito Fi.-
n. <M.I..noV Maria Graz.'a 
Peven fTr ejte^ 

I prenv.Mi vie; San Fede.e 
*o-.o In numero minorc- prl-
1110 premio. Renato Voin.ni: i 
e.nque ex aequo. Alfredo Ay-
zw.nova. G.oriio Azzaroni. Da-
\ .de Bor:ani. Attil.o For^.ol.. 
Silvio Pa^o!:: 

Per que.*to premio .̂ '. po-»o-
".» r.pe'ere. Smcr.o in mr:e. 
"•• o--vrv .17 on: fi 'te per I 
D.oui.ra. anche *e .1 g.ud.no 
d.\I < zt'ir.n :ipv~f<-> p'ii e.'le*-
' ."•>. eo.si t-o:rp piii .~'>Msci e 
• 1't 1 !.i mo-'- i . dove r.oa 
rr >:.." ino p̂ « ado-iv in-M.To1.-
*:n. e sper.nii'nt.'ii ^rni <on7\ 
r»c one AI i. -irehc qa.. *". 
Tiv:^,ino * row ire -licune oper* 
I: - 0 iro e.iratte'e come I 
Cane .si/U'ciitOsiriida d For-
s. i... un nrt.'ta do'ato d: \ iv> 
' l 'en 'o 

Ren t*o Vo'.n:*1."., .1 rir.mn 
nroni o. •"» inveoe 11-1 siovine 
n.ttore s* .i ro'o ' h i esno.;'o 
•>n.-he s'.la B:«nna*e> Dohb :i-
ieo d r^ che ii Via, .Va«nfa 
u*i per.-ona. i d.fferenzi de'.'.e 
-we nrove precedent!, raffinn-
• .--'ime. ma -"eor.i e.-ce*Mvi-
"'enf.^ c^.^fll,h',, s' pre>enta 
1 u riCk-a di co)'o>re e mono 
'•••nerivM come invenzio^.e. 
Volp.'ni ha delle ouaiitA l . r-
.*he che nan rnincher.inr.o 
d' er.-.iole ir«" e di pmor?ore 
can p u evidonz 1 

Ace onto n questi nomi ?<• 
ne no-^ono fare altrl' Xino 
Atmone. ^zzaroni. Pa-otti. 
Sn.1d.1ri. Steffanoni. Bolla. 
Chezza 

m. d. nit 

Modena 

Madri 
di Carlo 

Levi 
L'inautiurazione dcllu TIUO-

ca uallcria d'artc « Aluttnu*, 
a Afodend. e flri'cnuta, in 
Questi yiorni, con una mostra 
personalc di Carlo Levi, 

Si tratta di una scric dl 
iliuulri recentissiml il cui ti-
tolo rlcorrente «'* la radlce 
del scntimcnli: - Madre ». Un 
tenia ortnal abbastansa coa-
.sHcto nella poctica dcll'arti-
sta: una poellca in cui I'amo-
rc e anche una misura mo
rale, la ricerca dl incontro 
del sentintcntl, »in momento 
fra i piii alti, nobili, pcrsi-
>io (i»s(cri. anche Ira i pUi 
ridncrnbili — proprio per lo 
sua natura busllarc — della 
vita dell'uomo. del suol rap-
porfi. 

La componcntc di tutto Ti
tle vo nel dlscorso poetico di 
Levi, fin da quando ha inco-
minciato a credere nella pit
tura. <̂  la persistente ricerca 
dell'uomo; mcolio: deU'amorc 
dctl'uomo. Ed e in questa pe
culiarity che ha la prevalen-
ca Vlmmagine dl poesia, con 
la sua portata universale, in 
confronto del partlcolarfsmo 
di un rapporto dlretto, sog-
gcttivo, anche se perslstente 
del Tacconto. £' un'asplrazio' 
ne, quella di Levi, vasta, to~ 
tale, integrate all'amore, nel
la quale si compendia la flsl-
cita del niOHdo. ma anche la 
sua essenza, si uorrebbe dire, 
la sua spirltualitd,* un'asplra-
zlone portata sulla piu vasta 
area possibile, oltre t con/f» 
ni dei diretti rapportl da uo
mo a uomo, oltre la scclta dcU 
la cmblcmatica. J fattl c la 
cronaca non csisfono in que
sta radicc del sentimenfi unia-
riir & la storia che nel suo 
processo perenne rafforza il 
senso dl qucsto amare del
l'uomo che Levi ha tndlid-
duato nella » Madrc -. 

iYon tutto, sasticne Levi, 
pud esscre espresso con l 
mczzi della pittura, cosl come 
tion tutto puo esscre espres
so con i mezzi della scrittu-
ra: c questa tesi riscatta an
che il concetto di immaginc 
lettcrarla, nella quale si vor-
rebbc vederc un compiaci-
meiito aidi'co, cite pcraltro 
sarebbe yta sradicato dalla 
rvaltu. 

La rcalta ttclt'arte dl Lcui, 
non e un fatto contingente, 
nr tmiroiwile, ma c la sostnn-
za, la ragionc insoppnmibile 
della sua poctica. Porsi pcr-
cid it problcmu sc Levi sia 
piii scrtttorc o piu pittore. e 
un non senso. ncl momento 
staso in cui si riconosce che 
cali c olobalmente un artista, 
cloe im poeta. il cui mondo e 
popolato di immaaini che sul 
piano delta poesia rlscattano 
la realta. L'amorc in Leid ha 
una portata estensiva, ncl scn-
so che non e tdncolante ad 
una Jipicitii sentimentafe; c 
proprio la scclta delle 'Ma
dri • ha it senso di un supe-
ramento di opni tipologia. nt-
jrarerso la bastlaritd delta 
natura stcssa dell'uomo. L'ac-
1 e»)jo nirr;d:t»iR!i«!ifO. pcr-
110, cfie si voglia riconoscerc 
ncll'opcra pittorica dj Lect — 
a parte j motiri <li una dc-
nuncia, dcll'accusa nei con
front! di una prcusa candi-
zionc umana — ?ia aficor pn'i 
if ccraJlcre di una unircrsa-
,'.ra dcll'amorc: un amorc che 
compendia anche un impegno 
morale, m ogni momento pro-
clamato c so*tcnuto, talc che 
Levi pad c.sscr definito mora-
lista per vocazione naturale. 
Fd e proprio nel suo propor-
re. con una tavolozza cc.Mi-
pate, tutta siolia sui vclori 
del bianco e nero. quci suot 
rolti dolcnri di donne. quasi 
sempre m aitegaiamcnto fron-
talc. come accusatorio. dolo-
rosizmente colpite dalla luce. 
/fvse in un'atfonifa tnterro-
<7<:none — rhe d;ricne accusa 
ncH'incupjra anposcia. nella 
dolentc c trepida maternitd. 
— che egli presenta una uma-
mta sofferta, un amorc ra.\to, 
ma aceanito. c.ntico come il 
mondo: in queste • Madri» 
ancora ~ lucanc -, il discorso 
di Led ha momenti p«rsino 
aaarcssiri. tumultuo^i. pur se 
m fondo eoli ci apparc come 
un mfaticabtle e paziente 
- prcdicatorc -, un instanca-
bde asscrtorc di una morale 
cntica • e nuova, che na^ce 
agli albori delta civilta c di 
questa e il contmuo sondagato 
ed il terminc, ncl contempo. 
di equilibria, sul quale 1'arti-
sta poggia la sua tormentata, 
ma non incerta o mtnacctata, 
fiducia ncll'uomo. 

Marcello Azzolini 

Matta 
a L'Attico 

« Siamo tutti fratelli »; particolare di un 
quadro del pittore cileno Matta Echaurren 
che da il titolo a una serie di dipinti recen-
tissimi, eseguiti a Roma e riuniti in una 
mostra che s'inaugura, alle 18 di oggi, alia 
galleria « L'Attico » di piazza di Spagna 

Personate 
di Guccione 

Oggi, alle 18, si apre alia galleria romana 
« La Nuova Pesa » una mostra di dipinti di 
Piero Guccione che e uno dei giovani artisti 
f igurativi di avanguardia. Nella foto: Inter-
no-Esterno, 1962 

Antologica 
di Pizzinato 

Una mostra antologica di Armando Pizzi
nato e aperta alia galleria romana « Pene
lope ». Quaranta pitture dal 1931 al 1962 
che costituiscono un'esauriente documen-
tazione delle molteplici esperienze figura
tive del pittore veneziano. Nella foto: Sal-
datore 1949-50 
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