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Caravaggio: particolare delle « Sette opere » 

Caravaggio: « Le sette opere di Misericordia » Caravaggio: « Flagellazione » 

Caravaggio e caravaggeschi a Napoli 

Dipinsero simili e peggiori 
NAPOLI, febbraio. 

Di ritorno da Atene, dove 
sono stati esposti con gran-
dissimo successo in una tno-
stra egregiamente curata da 
Raffaello Causa, quarantasei 
dipinti del Caravaggio e dei 
caravaggeschi italiani ed euro-
•pei sono ora presentati nelle 
sale del Palazzo Reale di Na
poli. fino al 20 marzo, E. pri
ma del ritorno at luoghi e 
alle collezioni d'origine, sono 
stati opportunamente aggiunti 
a questi quadri circa trenta 
dipinti caravaggeschi sparsi e 
nascosti nel Napoletano. Per 
Voccasione numerose opere 
sono state pulite e restaurate 
e si & stampata una guida 
alia mostra di Giuseppe Sca-
vizzi. 

Non e certo questa una 
mostra scientiflca, una no
stra che segna una svolta 
nella cultura e nel gusto. Piii 
semplicemente, e una bella 
mostra ver il pubblico il qua
le ha lo. fortuna di voter scor-
rere un panorama lucido e 
chiaro senza la pena di mezzo 
secolo di studi. ricerche e 
restauri: tanti anni sono oc-
corsi per riconoscere e di-
stricare il percorso del Ca
ravaggio e il diffondersi se-
greto e potente della sua ri-
voluzione realista per I'Eu-
TOpa Una mostra scientiflca, 
oggi! non potrebbe non tirare 
le somme di quella Qran mole 
di lavoro e ipotesi che ha 
preso I'avvio dalla mostra del 
Caravaggio realizzata da Ro
berto Longhi, nel 19S1, a Mi-
lano. Oggi la situazione e 
matura per una mostra sto
rica del caravaggismo a, Na
poli e nel Meridione. e per 
tina r.inlesl. che potrebbe es-
sere memorabile. delle vi-
cende pittoriche del Seicento 
napoletano. > 

tin viaggio a Napoli lo me-
riterebbe questa sola sola de-
dicata al Caravaggio, Ami. a 
guardare e riguardare La fla
gellazione « Le sette opere 
di Misericordia. vien da 
pensare che certe opere (di 
un pessimismo dinamico « 
animatore) le si dovrebbe 
presentare da sole con un 
-battage*. pubblicitario che 
spregiudicatamente imparasse 
dall'abituale • battage - per 
it cinema: anche sul muri di 
una citta la popolana cara-
vaggesca che appaga la fame 
feroce del vecchio carcerato 
(e pure splende di una sua 
autonoma bellezza), nel Qua-
dro sublime della 'Miseri
cordia ». timilierebbe. manife
sto per manifesto. 'fotogram-
ma - per fotogramma, tutte 
le possibili »mamme Rome- . ' 
E* una sfida 'plastica* che 
si votrebbe tentare ed esten-
dere, con qualche giovamen-
to. La sala del Caravaggio 
comprende cinque opere au-
tografe, dctl RIposo aIJa Fla
gellazione di S. Domenico 
Maggiore che, forse, e del 
secondo sogpiomo napoletano 
del pittore e, quindi, una 
delle sue wltime opere, pri-
ma della morte avvenuta nel 
1610, E* un percorso stermi-
nato che ancora opo» sgo-
menta, al solo pensiero di 
tentarjo. verche e cnraiteriz-
zato dalla ricerca e dalla de-
finizione di quella verita - ve
ra' che ' casta - ed * sempre 
costata, ed e ciit per cui, 

" oiorno dooo Qiorno, anche 
no\ contemporanci cl affan-
niamo 

• Ed c proprio la vastita 
Jfl pereOTBO mario ma unl-

voco — ha scritto Roberto 
Longhi nella prefazione alia 
viostra del 1951 — che con-
sentp al Caravaggio di sti-
molare. volta a volta, alme-
no in germe. tutti i risultati 
piu alti dei secolo. in tut-
t'Europa; cosl fecondt. come 
sappiamo, ver la pittura mo-
derna. 

Nelle prime opere.- Iucide, 
trasparenti, dove I'aprirsi del 

• lume sulle cose e cosl chiaro 
e netto. egli da lo spunto a 
quella "durata sentimentale" 
che colmera i nitidi interni 
ed estemi dei grandi secen-
tisti olandesi, rifioriti piii 
tardi in un aspetto dell'im-
pressionismo. 

Nella sua successiva, e qua
si brutale, presa di possesso 
degli oggetti " visti di pri
ma " e da vicino. corf da por-
tarli a una evidenza palma
re. a una capacitd di accen-
sione bruciante che par pro-
dotta dalla frizione fra la lu
ce e la materia delle cose, e 
il vrincipio della vittura ve-
race e spavalda del Velaz
quez e del Franz Hals <" pit
tura di tocco", "pittura de 
golpes"), preludio anch'essa 
ad altri aspetti dell'arte piu 
recente. 

Nell'incidenza repentina del 
raggio che scende da uno 
spiraglio aperto apposta en-
tro Uoscurita di una stanza 
" con varieti tinte di negro ", 
e che cosl produce Vacme 
drammatica in tanti dipinti 
del Caravaggio. da Quelli an-
cor giovanili di San Luigi dei 
Francesi al crepuscolo stra
ddle delle Sette opere di Mi
sericordia. e piu che mai nel
la tragica catastrofe della 
Morte della Vergine. tl pre-

jnpio punta direttamente sul 
bianco e nero del Rembrandt. 
sulla sua magla notturna». 

Lo sconvolgente monu-
mento realistico. che e Le 
eette opere di Misericordia. 
la cui energia rlvoluzionaria, 
che ancora dura, prende I'ao-
vio dalla consapevolezza del 
dolore e delta umiliaiione 
sociale e individuate e. con-
temporaneamente. dalla pre-
figurazione di una • umana 
compagnia -. gia « leopardia-
na ; che -... tutti fra ee con
federate estima ' gli uomint. 
e tutti abbraccia / con vero 
amor, porgendo / valida ' e 

, pronta ed aspettando aita / 
negli alterni perigli e nelle 
angooce / della guerra co-
mune ». 

Cid la apparenta stretta-
mente alia Adorazione dei 
pa^tori e alia Resurrezione 
di Lazzaro del Museo di Mes
sina. e alia Sepoltura di San
ta Lucia che e a Siracusa: 
Guernica di Picasso, a ben 
vedere, ancora partecipa di 
questo mondo primario in 
bianco e nero: forma di luce 
e ombra che squarcia, demo-
lisce. assume e restituisce la 
renlta • in opere inequivoca-
bilmente »chiuse » che perd 
serrano la complessita di si-

• gnificati che e della vita, del
la realta storica E Vlntnizio-
ne del moto della realta e 

• della sua direzionc siorioi 
che t in pitinre come - Le 
sottp opere di Misericordia •>. 
costifMisce. a no*tro giudizio. 
la proiezione. Vapertura nel 
presente e nel futuro. 

Fanno corona alle opere 
del Caravaggio I dipfnfi di 
Orazlo Borgiannx, • Interprete 
tanto autonomo quanto pro-
fondo del 'fare naturale» 

, del maestro, Giovanni Batti-

sta Caracciolo della cui stra-
ordinaria personalita solo 
una grande ' personate » vo-
trebbe dar conto. Angelo Ca-
roselli. Bernardo Cavallino, 
Bartolomeo Cavarozzi. Mi
chelangelo Cerquozzi che con 
il Val Laer ebbe Vardire di 
diplngere addirittura i * peg
giori* della societa —- come 
ebbe a, scrivere il biografo 
Bellorl dispregiativamente ma 
con inconsapevole infellioen-
za critica — mentre il Cara
vaggio aveva dipinto i * simi
li »; e ancora Aniello Falcone, 
Louis Finson. Luca Forte, 
Francesco Fracanzano, Arte
misia GentUeschi e il padre 
suo Orazio; Antiveduto Gra-
matica. del quale si sono qui 
portati molti quadri dalla Cer-
tosa dei Camaldoli, che e un 
po' la curiosita critica della 
mostra quando inventa mi-
steriose elegie sulla morte in 
bianco e grig to come in un 

contrappunto manieristico al
io spagnolo Zurbaran; e poi 
Gerard Honthorst, e Vignoto 
caravaggesco autore della 
Negazione di San Pietro. Ja
cob Jordaens cui e difficile 
attribuire il quadro di Ado-
ne, il formidabile Maestro 
del giudizio di Salomone, 
Bartolomeo Manfredi che e 
un furbo pasticciatore com-
merciale, il potente Maestro 
dell'annuncio ai pastori, Pao
lo Porpora, Mattia Preti che 
volse di naturalista in ba-
rocco pensiero e metodo 
caravaggesco, Giuseppe Ribe-
ra, Tommaso Salim la cui 
natura morta e di una super-
ba umilta che non deve in-
gannare: qui alia mostra e 
tra i ' pezzi» di pittura P i u 

vicini e consanguinei al Ca
ravaggio cui "tanta manifat-
tura era fare un quadro buo-
no di fiori come di figure'; 
Carlo Saraceni che tutta la 

vita visse su quell'aria mat-
tutlna che in tre o quattro 
quadri soli, memore del Lot
to e del Savoldo. il Caravag
gio fermb; Giopanni Serol-
dine * la • figura piu tmpor-
tante per la continuazione e 
I'accrescimento della tradi-
zione caravaggesca » (Longhi), 
del quale il poderoso Incon-
tro di S. Pietro e di S. Paolo 
e ancora un passo da glgante 
dopo la Cattura di Cristo del 
Caravaggio che e conservato 
nel Museo di Odessa: e in-
fine Heinrich Schonfeld, lo 
Spadarino (che sia lui il co-
pista dell'Andata al Calvario 
esposfo nella sala del Cara
vaggio?). Massimo Stanzione, 
Michael Sweerts. Tanzio da 
Varallo, Hendrick Ter Brug-
ghen. Andrea Vaccaro, il Va
lentin e Simon Vonet. 

Dario Micacchi 

libri 

II dono del Nilo 
Lo storico grcco Erodoto 

parlando deU'Egitto lo defi-
niva -dono del Nilo-. Infatti 
la eccezionale fertilita del 
terreno. dovuta alle periodi-
che inondazioni del flume che 
deposita il limo. permise che. 
nella valle si sviluppasse ben 
presto ragricoltura, prima 
che in Europa, e si formas-
sero i primi villaggi. La gran
de facilita di relazioni com
mercial! offerta dal flume e 
la situazione geografico-am-
bientale della regione con-
dussero al precoce apparire 
di agglomerati urbani. La ri-
voluzione urbana si ebbe con 
l'unificazione del Basso e del-
l'AIto Egitto sotto il dominio 
assoluto di un solo sovrano. 
il quale riunl i van villaggi. 
occupati ognuno da un clan 
totemico. i cui totem diven-
nero poi gli emblemi delle 
divinita che proteggevano le 
varie regioni. Un'organizza-
zione sociale che prevedeva 
un'eccedenza di prodotti. do-
veva ben presto sfociare in 
una civilta ad alto livello di 
ricchezza materiale e spiri-
tualc. I^e testimonianze di 
questa ricchezza in ogni cam-
po dell'arte. della letteratura. 
dell'artigianato e della vita 
politica, economico-ammini-
strativa e religiosa ci sono 
in gran parte rima6te. grazie 
al clima egiziano che ha per-
mrsso che la maggior parte 
dei documenti sj mantenesse 
in perfetto stato di conserva-
zione. Questa civilta. che si 
cominei& a conoscere solo al-
l'mizio del secolo scorso. do
po chf> Champo'.lion riuscl a 
dceifrare i geroglifici. durft 
ininterrotta per trem.la anni 
fino alia conquista - romana 
In questi tremila anni nam-
raltnente Tarte e la religione 
si modificarono: i vari eventi 
storici, di decaden/a o di con
quista. detcrminarono pro-
fondi mutamenti nelle conce-
zioni e di conseguenza nelle 
manifestazioni esterlori. Re-
sto tuttavi* intatta la conce-

zione fondamentale della vita 
spirituale egiziana: il signifl-
cato dell'esistenza inteso in 
rapporto alia divinita, e la 
credenza in un mondo ultra-
terreno influenzarono. - anzi 
furono parte integrante del
le manifestazioni artistiche. 
sia pure attraverso una lun-
ga evoluzione non priva di 
bruschi mutamenti. 

Il libro di Irmgard Wolde-
ring ..L'Egitto* (Ed II Sag-
giatore. Milano - 237 pagg.. 
79 dis.. 3 cart.), e appunto 
impostato eu questa visione 
dell'arte, per - intendere la 
quale e necessaria la cono-
ecenza dellb sviluppo storico 
dello 6tato delle concezioni 
religiose e del costume del 
popolo che ha elaborato de
terminate forme artistiche. 

Basandosi su questc pre-
supposto, rautrice. parterdo 
dalla preistoria e piotostoria. 
attraverso le vicende dell'An-
tico. Medio e Nuovo Regno. 
fino all'Epoca tarda e alia 
conquista romana. espone per 
ogni periodo le vicende sto-

riche: gli eventual! mutamen
ti che queste possono aver 
prodotto nelle concezioni re
ligiose. formano il secondo 
punto di partenza per l'esa-
me delle forme d'arte. archi-
tettura, scultura. pittura. As-
sistiamo cosl alia parabola 
storica deU'Egitto ed al mu-
tare impercettibile della vita 
spirituale. dal totemismo ori-
ginario fino alle speculazioni 
filosofico-religiose, e contem-
poraneamente al mutare del
l'arte. Non si pub trattare na-
turalmente di un repertorio 
completo di tutte le manife
stazioni della civilta egizia
na: e piuttosto un'ottima in-
troduzione alio studio di que-
st'ultima e nello stesso tempo 
un panorama dei problemi 
storici. religiosi e artistici del 
popolo egiziano. reso piu 
comprensihile dalle ottime 
riproduz'.oni a colori. dai d:-
scgni e dalle ir.oite tavoie 
nass'.intive. 

r. g. 

Per un libro di Povese 
Le cinque pale dedicate da 

Ernesto Treccani a - La luna 
e i fal6» di Cesare Pavese, 
e attorno alle quali il pittore 
stava lavorando da qualche 
mese. sono state esposte lu-
nedl 11 febbraio a Milano. Un 
folto gruppo di artisti. lettc-
rati. uomini di cultura. parla-
mentari, si e raccolto nella 
alleria «Gianferran» di via 
el Gesu. per ammirare le 

pitture ' • per ascoltare la 
vocazione dello scrittore e 
del poet a fatta da Davide 
Lajolo. 

I dipinti vengono esposti 
da domani 17 febbraio a Mo-
dena nella Casa comunale 
della cultura. Di qui parti-
ranno per la loro destinazio-
ne definitlv*. Canelli, il pae-

se delle Langhe ove Pavese 
nacque e che con t?r.ta :nsi-
stenza ntcrna :n liAV. i suoi 
rorr.anzi. 

Le tele andranno sd ador-
nare uno dei saloni delta lo
cale «• Casa del Popolo » nel 

" quale sara sistemato. in un 
prossimo futuro. un museo 
che ordinera cimeli e niemo-

" rie dello scrittore 
I suoi personaggi. il suo 

mondo pieno di malinconia. 
di amore profondo per la 
terra riafflorano nell'opcra di 
Treccani. Sono grandi tele 
piene di terra e di cielo. do
ve 11 tempo e le stagioni tra-
scorrono come nel romanzo 
dello scrittore e dove i suoi 
personaggi riappaiono con al-
trettanta evidenza poetic*. 

artt figurative 

BOtOCNA 
Incisioni di Piranesi 

La mostra che I'Associazio-
ne «Francesco Francia •» ha 
dedicato al grande incisore 
Giovan Battista Piranesi e 
una delle piu complete che 
si siano mai tenute Nella 
magnifica scelta di 170 - pez
zi » fra incisioni. volumi di 
incisioni e disegni e compre-
so — chiaro in tutta la sua 
estensione — I'arco dell'opera 
piranesiana, costituita da 27 
volumi di 1400 acqueforti 
Un preciso catalogo critico 
permette di districare con 
sufficiente facilita I'imbro-
gliata matass'a delle successio-
ni di ristampa effettuate in 
periodi diversi. 

A Piranesi va certamente 
il merito di essere stato uno 

»dei piu irriducibili sostenito-
ri dei valore delle ricerche 
sul passato della classicita, 
affascinato dal mito della 
Grecia, ma soprittutto da 
quello della rominith Nato in 
una regione dell'Italia in cui 
la tradizione artistica aveva 
persejjuito il filo conduttore 
del sentimento e della natu
ra. egli doveva poi imporsl 
come uno dei maggiori agita
tor! degli interessi archeolo-
gici. proprio in quel secolo in 
cui la cultura umanistlca cu-
ropea, illuministiea, preroman-
tica e neoclassica, si proiet-
tava alia scoperta dell'Italia, 
avviando le scoperte di Pom-
pei e di Ercolano 

Nato sulla terraferma dl 
Venezia nel 1720, Giovan 
Battista Piranesi si formo. se
condo la volonta paterna. sul
le tavoie del Palladio e di 
Vitruvio. avviandosi r.llo stu
dio dell'architettura. Architet-
to egli si onorb di definirsl 
fino agli ultimi giorni. Ma 
anche di Ferdinando Bibie-
na egli deve aver studiato il 
testo sulla «Architettura Ci
vile* se pud aver nssunto 
cosl radicato — e non doveva 
certo bastargli lo studio del 
latino al quale s'era anche 
dedicato — quel mito della 
classicita che nel clima ve-
neziano non poteva aver r i -
scontro se non nel ruinismo 
della pittura di Marco Ricci. 
11 giovane Piranesi gia inci-
deva le sue prime lastre ar-
chitettoniche. quando vagheg-
giava la grande aspirazione 
di recarsi a Roma, alia radice 
di quel grandioso mondo an-
tico. L'occasione gli fu offer
ta da Marco Foscarini. ani-
basciatore a Roma della Re-
pubblica veneta. il quale lo 
portd con ee assumendolo con 
la qualifica di disegnatore del-
l'Ambasciata. E' stata questa 
la prima occasione di incon-
tro con il Vanvitelli. Giusep
pe Vasi e con l'incisore ve-
neto Polanzani Era 1'anno 
1740. Ben presto pote vedere 
le collezioni di stampe del 
Cardinal Corsini, nelle quali 
erano raccolte opere di Rem
brandt. Callot, Stefano della 
Bella. Castiglione. ecc. men-
tre erano trascorsi pochi anni " 
dalle prime scoperte di Er
colano. La sua attivita era 
ancora impegnata negli studi 
di architettura e nel 1743 pub
blico la « Prima Parte di Ar-
chitetture e Prospettive - , 
opera ripubblicata nel 1750 
sotto il titolo * Opere varie 
di architettura, prospettiva, 
grotteschi, antichita -. unita-
mente alle quattro tavoie. ese-
guite nel 1744. dei •» Capricci». 

Nel 1743 egli tornb a Vene
zia dove frequentb gli studi 
di Giovan Battista Tiepolo — 
il quale attendeva ai suoi 
«Capricci». dei quali a Pi
ranesi dovette rimaner sug-
gestionato. tanto da riprender-
ne per contp proprio il moti-
vo — di Marco Ricci e del" 
Canaletto. Ma il viaggio a 
Napoli. che egli intraprese 
nello stesso anno, lo porto a 
contatto anche con l'arioso 
pittoricismo di un Salvator 
Rosa P d; un Ribera. 

Nelle quattro tavoie dei 
* Capricci». la bizzarra in-
venzione tutta compositiva. 
cui concorsero elemrnti di 
rovinosa natura — come pai-
mizi. clessidre. scudi. conchi-
glie sbrecciate dal tempo, ma 
soprattutto rovine di monu-
menti —. il sontuoso mondo 
del rococo si decompone in 
una tragica grafia che allude 
al disfacimento. 

Ai "Capricci", che rap-
presentano il momento di piu 
alta ipotesi artistica. fuori del-
I'intento celebrativo. che sara 
invece nella maggior parte 
delle seguenti « Antichita Ro-
mane dei tempi della Repub-
blica ». fanno seguito le fan-
tasiose -Invenzioni di Car-
ceri», che sono senza dubbio 
il capolavoro dell'artista Le 
composizioni architettomche. 
in queste tavoie. ?ono questa 
volta l'elemento ' Jtutentiea-
mente poetico: gU intemi piii 
monumentali che mente di 
uomo potesse ^oncepire. si 
svoli^ono su una vortigine di 
arcate, di passerelle. di tra-
vatuie. d: scal«» iritersscsnti-
si su enormi pilastri di p ie tn . 
dentro sd uro *pario che tutto 
anima e tutto fa vivere. an
che le matene p'.ii inert: D T 
destino naturale, riprode'to 
con una maesta ed una cor-
posita vivamente pittoricne; 
ed il movimento rcquista 
ritmo e forza sul rincorrTsi 
deiie linee potentemente in-
scrite nello spa^Io In questa 
inverzione TumanUi giaco 
dolorosamente effigista ai 
piedi delle cicloniche stnit-
ture. fra strumenti di tortu-
ra: ed il ritmo sembra scos*o 
dal grido corale de: tortura^i: 
un grido di cui r-'intuisce 
3'eco ripercossa dertro agli 
a!t-ssimi androni, che sale 
sulle scale e sulle passercUe. 
sbattc sulle pietrose pareti. 
penetra r.e^Ii antri E' una 
immnginazione. quella del Pi-
rsnesi, d ie nel drammntico 
incentivo trova la sua po-
tenza. se non la sua maggior 
grandezza 

Le - Vedute di Roma ». - Le 
antichita romane». -Delia 
magnificenza ed architettura 
de' romani -.««L'emissario del 
Lago - d'Albano». -Campo 
Marzioo, «Diverse rnaai«ie 

d'adorpare i camini». nonche 
•< Differents vues de.. Pe-
sto» (che sono le ultime del-
l'anno stesso della sua morte. 
1778). in successione. sono le 
prove di un grande maestro. 
non soltanto dell'arte inciso-
ria. della quale conosceva 
Oj?ni segreto. tanto da poter 
ritenere per vero che non 
sbagliasse mai e che gli fos-
sero pressoche inutili i dise
gni per il « riporto », bastan-
dogli gli studi di uicuni pai-
ticolari per incidere «< di pri
ma ». sulla lastra direttamente 

L'intento celebntivo, anche 
quando s'allontanava dagli 
nssunti archeologici per ri-
trarre nient'altro che la Roma 
del suo tempo, e alia base 
della fase piii matura del
l'opera di Piranesi. Le vedute 
di Roma, le chiese. le piazze. 
le fontane ne sono la prova 
L'invenzione si muove su im-
pegni appunto celebrativi. 
anche se non esaltatori, ed in 
cI6 si potrebbe trovnre un 
qualche punto di "Ontatto con 
le teorie del oelebre storico 
e teorico dell'arte Johann 
J . Winckelmann. giunto a 
Roma da Dresda. 

La recente mostra di Bo
logna su «L'ideale ciassico 
del Seicento in Italia » ha il-
luminato sufiicientemente il 
terreno sul quale hanno frut-
tificato le teorie non soltanto 
dei Winckelmann. ma anche 
di Raffaello Mengs, e bene 
si presta ora al raccordo per 
la comprensione dell'opera 
del Piranesi. Non piu favole 
di paesaggi. per Pinnesi. ma 
paesaggi in cui la grandezza 
e data dalla reale testimo-
nianza di una civilta che. al 
di sopra del mito. permane 
persino a dar sembianza alia 
natura Regge cosl la impo-
nente realizzazione di paesag
gi antichi e contemporanci 
— per essere parte reale del 
paesaggio romano — sostenu-
ti da un'ampiezza di visione 
1 cui precedenti sono soltanto 
rinascimentali. 

E' forse proprio In questa 
fase piu matura, meno ango-
sciata. meno drammatica. an
che se ugualmente. fervida, 
che la lezione della luce la-
gunare espansa dal Tiepolo, 
ma ancor piii dal Canaletto, 
si sviluppa sulla fosca conci-
tazione di un Salvator Rosa. 
in rapporto pero ad Interessi 
poetici owiamente diversi. Ma 
sono soltanto componenti che 
si innestano sul temperamen-
to di un poeta che riafferra 
la grandezza delTantichita e 
la assume a poetica. anche se 
il Piranesi contimia ad affer-
mare la sua qualita di archi-
tetto. quasi volesse riscattare, 
uomo conscio della sua auten-
tica virilita. malintesi abban-
doni del sentimento. Bastera 
al riguardo. osservare I'opu-
lenza classica di talune sue 
vedute di Pesto. per capire 
che il sentimento in Piranesi 
non corre mai I'alea del sen-
timentalismo. ma piuttosto 
sollecita una forza immagina-
tiva che e fuor del comune, 
in un secolo in cui soltanto 
le idee* portate dall'illumini-
smo infrangono — instauran-
do un momento di transizione 
fra il rococb ed il neoclassi-
co — la galanteria aristocra-
tica. cortigiana ed erotica dei 
Watteau. del Bouche. dei Fra-
gonard. per citare alcuni 
esempi francesi piu eelebri. 
E' la tradizione dell'ideale 
ciassico che si interpone nel 
dibattito piu generale. tra l"ir-
razionale e Tilluminismo. il 
manierismo ed il preroman-
ticismo. contro l'accademia del 
rococb. 

Marcello Azzolini 

Maselli 
Nella .* Nuova Galleria- a 

Bologna ha esposto la pittrice 
Titina Maselli. • 

Cesare Vivaldi, presentan-
do Tartista sul catalogo. in-
quadra la sua opera come 
espressione poetica di una 
realta altamente tecnicizzata 
e soggetta alle suggestioni del 
mito: in una ormai inelutta-
bile dinamica che domina il 
corso anche della nostra vita, 
dei nostri sentimentt «La 
pubblicita — egli scrive — 
la televisione, la segnaletica 
stradale. il fumetto. puntano 
sempre piu su effetti di 
choc ottenuti dalla violenta 
imposizione di un'immagine 
staccata. di un particolare 
isolato dal normale contesto 
relazzonale...». Un lungo sog-
giorno a New York avrebbe 
rivelato alia Maselli — per 
quegli aspetti che cola si ma-
nifestano in forme notevol-
mente esasperate ed esaspe-
ranti — questa condizione 
cosl allucinante dell'uomo. 

Non si pone, nella pittura 
drtla Maselli. il dilemma fi
gura o astrazione. - ma la 
rappresentaz-.one diretta o 
lallusione trovano una misu-
ra che sovente le compendia 
in un risultato di mdubbia 
effiracla comunicativa. E" in 
quest: lermini che la calan-
dra di una potente - J a g u a r -
— il mito cioe della velocita 
acress'bile — mvssa dagli 
occlu allucinati di tanti fa-
r.ali. sug^stiona con -la po-
t*-nza dc'U'incubo. o la parte 
posteriore di un camifcn sul-
l'asfaito plumbeo. si fa m-
ghiott'ire dal buio della none. 
come nol le delle umane spe-
ranze; oppure il vigoroso 
duello dei pugili spngiona 
la sua dinamica sulle ccrde 
del ring, tese come rette Nel 
ritratto frt-stagliato. ma in-
tegro nella sua personality. 

, di Greta Garbo emerge il 
fondo patetico della p-.ttrice, 
ins.eme alia nostalgia di un 
tempo piii dist.so. in cui la 

, misura dell'uomo erano i suoi 
sentiment!. 

Marcello Azzolini 

MILANO 
Bellezza amara di Dova 

Presso lo Studio d'Arte 
Contemporanea, Gianni Dova 
espone una ricca scelta di 
grandi disegni: quel nudi 
femminili che da qualche an
no egli va disegnando qon 
insistenza, quasi volesse sve-
lare in questo soggetto. in 
maniera essenziale. le ragioni 
piii occulte della sua poetica. 
II segno di Dova e tagliente, 
incide e penetra la forma con 
viva energia. Jn questi nudi. 
in genere mantenuti fedeli 
all* immagine naturale. egli 
esprime il sentimentro stra-
ziato dell'Eros. la condizione ' 
crudele dell'amore in una 
esistenza alienata. Osservan-
doli, viene in mente la con-
cezione baudelairiana della 
« beaute amere ». 

In questi grandi fogli. a 
differenza di quanto gli ac-
cade nei quadri. dove la ela-
borazione mentale dell'imma-
gine avviene per gradi suc
cessive Dova si muove con 
maggiore immediatezza, con 
piu spontanea adesione al suo 
tema. Questi vasti corpi fem
minili posseggono uno seat-
to, una forza reale, non sono 
simboli Ma. al tempo stesso 
questo fatto e importante an
che per capire la sua pittura. 
in cui la trasposizione poetica 
si manifesta volentieri in 
chiave emblematica. La ve
rita e che anche nei suoi sim
boli e nei suoi emblemi egli 
riversa emozioni e pensieri 
che son nati in lui da una 
esperienza vitale. E questa e 
pure la ragione per cui Dova, 
pittore di radice surrealista. 
anche attraverso il traslato 
piii fantastico. sa mantenere 
un costante riferimento alia 
situazione reale dell" uomo, 
anche se di tale situazione 
ama, appunto, indicare il lato 
* amaro •». il lato delle of-
fese che infliggono all'uomo 
atroci mutilazioni. 

in* d. m. 

Bueno 
Alia Galleria -del Mulino, 

una nuova galleria milanese 
sorta in via Brera, espone il 
pittore spagnolo Xavier Bue
no: un pittore che tende alia 
definizione piu nitida e pre-
cisa delle immagini, concen-
trando in esse sia le ragioni 
dell'intelligenza che il senti
mento diretto della realta og-
gettiva. I suoi personaggi, 
immersi in un vuoto di piom-
baggine. quasi un involucre-
d'impalpabile solitudine. vi-
vono fra dubbio e certezza. 
La Spagna, in questa visione, 
costituisce un punto dolente 
di nostalgia. I bambini, le ra-
gazze, i ragazzi che popolano 
le sue tele hanno l'evidenza 
di un ricordo fermo e acuto: 
il ricordo squallido e dolce di 
quella periferia di Vera de 
Bidasoa dove egli .ha passato 
la sua infanzia. Questa e la 
sua Spagna. ogni altra cosa 
e sparita. assorbita da uno 
spazio cieco. 

E* una Spagna che egli so-
vrappone di continuo a tutte 
le sue emozioni, che egli r i-

vede nei bambini del nostro 
Mezzogiorno o In quelli del-
l'America del Sud. cosicche" 
a un certo momento ci si ac-
corge che questi bambini, 
questi ragazzi. pur rimanen-
do legati a una indistruttibile 
memoria biografica. ne rom-
pono i limiti, diventano sem
plicemente -• figli dell'uomo -, 
purissimi segnl di dolore, in-
nocenza ferita. dentro un'opa-
ca indifTerenza: la • geografla 
della Spagna si dilata a tutte 

' lo latitudini. E questo e in 
fondo il signiftcato piii intimo 
e generale della pittura di 
Bueno, in CUJ resistenza e 
precarieta. presenza e solitu-
diOe coincidono. Di questo 
senso partecipano anche i 
suoi uomini che aizano le 
braccia addossati a un muro 
come per una fucilazione. an
che le sue vecchie signore 
Cssute e puimate. raro esem-
pio dj macabra ironia. 

Con modi in cui si nfletto-
no le esperienze delle avnn-
guardie. dalla «Nuova og-
gettivita- al surrealismo. egli 
e riuscito a crearsi i propri 
termini espressivi: un lin-
guaggio lucido e sicuro. 

Gasparini 
Alia Galleria Ciliberti (via 

Brera 4) Giansisto Gasparini 
espone un folto gruppo di di
segni che riassumono la sua 
ormai lunga. complessa atti
vita artistica. I primi di essi 
risalgono agli anni di guer
ra. gli ultimi appartengono ai 
giorni nostri: tutti insieme ci 
danno un profilo preciso e 
chiariflcatore di uno dei piii 
interessanti pittori della ge-
nerazione affiorata alia luce 
nel primo dopoguerra. 

Partitb da un oggettivismo 
nutrito di suggestioni ottocen-
tesche. immerso in un'atmo-
sfera di delicato intimismo, 
Gasparini si insert nei movi-
menti d'avanguardia piii in
teressanti dei due ultimi de-
cenni. Ce ra forse in lui il 
desiderio di spezzare l'ovat-
tato, fragile guscio in cui per 
tanti annj era stato rinchiuso 
e di partecipare piii incisiva-
mente alia vita degli uomini. 
Fu postcubista e conflul poi 
nel movimento realista che 
gli offriva •• la possibility di 
infrangere un certo rigidismo 
formale per avvicinarsi an
cor piu < profondamente al-
l'umile aspetto delle cose. 

In seguito la sua visione si 
arricchl di violenza, di rab-
bia; di volonta di protesta. Ri-
cordiamo i suoi* buoi squar-
tati, gli interni di macelleria 
che accompagnavano, come 
un lugubre sottofondo, i mas-
sacri che ogni giorno anda-
vano scatenandosi sulla terra. 
Da questa tensione, da que
sta volonta di denunciare e 
di scoprire una realta che 
non e piii fatta per l'uomo e 
nato forse l'artista attuale, il 
suo espressionismo aspro e 
scabro in cui balenano a trat-
ti, come ventate di follia, ele-
menti surrealists 

a. n. 

ROMA 
Attardi alia Nuova Pesa 

E' aperta alia « Nuova Pesa » di Roma una 
mostra di pitture e disegni recenti di Ugo 
Attardi. Nella foto, « Balconel963 » 

Nel prossimo settembre 

Gollerie private a Venezia 
• VENEZIA, febbraio 

Una rassegna intemazio-
na!e delle maggiori gal!e-

. rie d 'ar te pr ivate d'Amori-
ca. d'Eiiropa e del Giappo-
r e avra luogo a Venecia 
nel prossimo mese di sei-
lembie. 

La manifostazione — che 
sara orgamzzata dall 'asses-
scralo per il Turismo — 
vuole costi tuire un seguito 
ideale alia Mostra dell 'An-

t iquariato. allestita 1'anno 
scorso a Pala/zo Gr.issi per 
inizialjva dell 'Azicnda au
tonoma. e Intende iUustra-
re l 'at i iv ' ta c'elJe piii im
portant! galicrlo n 'a r te 

Le varie ?alier:e invitate 
s.iranno p iese r : ' . ognuna in 
un apposite f.lav.il. con a n 
cuni dipinti di eelebri mae
stri dci l 'ar te moderna, da-

• gli impressionisti agli ulti
mi as t ra t t i . 

•'ty • £?,«.W./ . ' ' W t t >'• 
h^_.*4ft** 


