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architettura arti figurative 

Roma Lettera da Londra 

L'EUR: al centro il palazzo dello Sport. Nella 
foto accanto: il « Quarticciolo », borgata 
intensiva moderna 

e arretrata 
Un seco/o di storia urbanistica in un bel libro di Italo Insolera 

i II livello di civilta di un 
paese o di una citta e dato, 
oltre che dallo sviluppo 
delle forze economiche e 

> politiche e dalle opere rea-
Jizzate, anche dagli studi 

, pubblicati; lo stato di in-
. civilta in cui resta ancor 
:. oggi Roma e confermnto 
, da 11a scarsezza di indagini, 
di studi e di scritti nei 

. quali sia possibile eono-
•scere lo stato reale della 
citta, i perche delle man-

. canze, i come del suo svi
luppo-

Pochissimi i testi, pub
blicati negli ultimi venti 

; anni, cui riferirsi: « Roma 
capitale » di Caracciolo, « I 
vandali in casa > di Ceder-
ria, « Borgate di Roma * di 
Berlinguer e Della Seta, 
il capitolo dedicato a Ro
ma nelle < Grandi citta e 
aree metropolitane > di A-
quarone, i numeri 27 e 
28/29 della rivisla « Urba-
nistica >. Punto e basta. E' 
vero che il lungo iter del-
Tultimo Piano Regolfltore 
Generale — durato dieci 
anni — ha suscitato nella 
aula consiliare prima, nel
la stampa e nei partiti poi, 
un interesse piu largo per 
i problem! attuali di que-

. sta metropoli-paese, ma e 
anche vero che proprio la 
snervante, quotidiana bat-
taglia contro forze poien-
ti e organizzate da piu di 
un secolo ha impedito ' 
quello studio necessario a 
inquadrare e vogliare i 
fatti via via susseguentisi 
in una prospettiva stcrica. 

Italo Insolera con il suo 
recente libro Roma moder
na (Piccola Biblioteca 
Einaudi - L. 1.200) ha col-
mato questa lacuna. Un se
colo di storia urbanistica 
che mette in evidenza la 
debolezza delle sovrastrut-
ture politiche e cultural! 
contro una struttura eco-
nomica distorts e parassi-
taria che nei corso dei de-
cenni e mutata nella quan
tity, estendendo smisurata-
mente la propria area ci'a-
zione, ma e rimasta pres-
soche immutata nella qua
nta speculativa. 

Un secolo di storia ur
banistica durante il quale, 
per la immutabilita dei 
rapporti di forze tra domi-
nati e dominant!, gli av-
venimenti presentano qua
si caratteri ciclici. ruotan-
do intorno a tre fattori de
terminant!: la speculazio-

' r e delle aree fabbricabili 
come attivita economica 
prevalente (dalla distru-
zione delle grandi ville pa-
trizie intorno al -1890 alia 
forzata espansione lungo 
la Cristoforo Colombo nei 
1963); la corruzione degli 
organi deliberanti, in par-
ticolare di quelli comuna-
li (dall'urbanizzazione dei 
Prati di Castello nei 1383 
alia • ubicazione dell'aero-
porto di Fiumicino nei 
1960); una immigrazione 
dettata piu dalla fame del 
territorio circostante che 
dalla necessita di uno svi-

' luppo produttivo (dai con-
tadini trasformalisi in mu-
ratori alia fine del secolo 
scorso ai 70.000 baraccati 
odierni). 

c In questa Roma scnza 
leggi ne /rent, dove il Pia
no regolatore non -tra che 
la somma di tutti ali in-
teressi • manifeslati prima ' 
della sua pubblicazione, 
salvare una villa signified 
distruggerne una dozzina 
tutt'lnlorno > (p. 53). 

« 7 terreni apparteneva-
no a una mczza dozzina di 
proprietqri solamente,.. * 
(p. 57). A quale ?poca ri-
ferire queste osservazioni? 
A un secolo intero. Se es
se infatti sono dedicate a 

• Villa Borghese e a Corso 
d'ltalia, potrebbero facil-
•MQU Msere riferitc oggi 

a villa Doria e alia Cristo
foro Colombo. 

Ed e proprio Tintrecciar-
si di tali elememi negati-
vi, il loro ripropoisi in 
forme piu complesse, ma 
comunque sempre dettaie 
dalla sola legge del mas-
simo profitto, che confer-
ma come nelle vicende ur-
banistiche di Roma sia fal-
lita un'intera clause diri-
gente, priva di autonomia 
politica e di capacita im-
prenditoriale. « Roma mo
derna nasceva con metodo 
feudale » e tale metodo ha 
espresso una delle peggio-
ri citta italiane. 

In tale squallida corni
ce l'episodio dell'ammini-
strazione Nalhan brilla, 
forse oltre la reale pona-
ta dell'intervento concre-
to, come unico momento 
in cui fu possibile intrav-
vedere un alternativa mo
derna e civile. 

. « Il Blocco Nathan ba-
sava il proprio program-
ma elettorale e ammini-
strativo su qualtro pvnti: 
incremento dell'istruzione 
elementare, tutela del-
Vigiene pubbltca, politica 
edilizia limitatrice della 
speculazione e del mono-
polio sulle aree e a favo-
re dell'edilizia nopolare, 
partecipazione della cittu-
dinanza all'amministrazio-
ne comunale. Fedele a que-
sto programma L'ammint-
strazione N. costrui 16 
nuove scuole elementari, 
avvio la costituzione di 
"scuole rurali" nell'Agm... 
diede la massima pnhbli-
cita ai problemi cittadini 
usando anche il sistenm 
del referendum, p?r la 
prima ed unica nolta nel
la storia municipale di 
Roma » (p. 89). 

Insolera si rifiuta giu-
stamente di limitare ia sua 
analisi alia sola denuncia 
dei mali ed en tra nella sto
ria — dagli avvenimenti 
clamorosi ai dettagli ine-
diti — per ricavarne un 
«metodo > valido anche 
per il futuro. Contribuisce 
quindi in modo notevole 
a smantellare prima e a 
negare poi la faialitd del
le vicende urbanistiche 
che, attraverso i luoghi 
comuni della citta impro-
duttiva, della conseguente 
mancanza di finanziomen-
ti e della ancor piu conse
guente espansione « spon
tanea* della citta, hanno 
costituito la pseudo-cultu-
ra dell'ideologia della spe
culazione. Al contrario, e 
chiaramente individuate, 
nelle vicende dei cinque 
Piani Regolatori, il nlse-
gno preciso e costante me?-
so in atto dalla legge del 
massimo profitto, che e 
quello — prima della leg
ge urbanistica del 1942 — 
di spostare continuamente 
i confini deiredificabilita 
oltre i • limiti del Piano 
Regolatore vigente, in mu' 
do da acquistare terreni 
agricoli a basso costo, tra-
sformarli in edificabi'i c 
accollare tutte le spese di 
urbanizzazione oll'ammi-
nistrazione pubblica. Con 
la legge del 1942 e la con
seguente estensione del
l'intervento di piano a tut-
to il territorio comunaie, 
si tende a ottenere un 
< massimo » di possibility 
edificabili, sia in estensio
ne che in dislocazione, ta
le da garantire la continui
ty delle operozioni specu-
latrici. Tale fu la variante 
generale del 1942 dall'KUR 

7 al mare ' che. come nota 
giustamente Tautore, ritro-
viamo intatta e ncl depre-

- cato piano del 1959 e nei 
recente piano del 1962! 

In tale situazione le for-
' ze deH'opposizione — vt -

rianti dai radical! al co-
munisti nei decennio t:a-

scorso — hanno avuto 1'in-
negabile merito di indwi-
duare nella struttura eco
nomica della citta, e non 
solo di essa, i « mali * ur-
banistici che si voleva a-
vallare con il Piano rego
latore. Parallelamente una 
serie di forze culturali e 
una parte della stamps 
hanno portato in questi 
anni un contributo note-
vole di denunce, di propo-
ste parziali (particolar-
mente per il centro stori-
co, il verde e c c ) , di ipo-
tesi di sviluppo, diffon- . 
dendo un interesse per i 
problemi urbanistici oltre 
i gruppi di specialisti. E* 
mancato tuttavia an le-
game organico tra cultura 
e politica che permettes-
se un'azione continua su 
piii fronti e che, sopratut-
to, elaborasse una alter
nativa globale alia citta 
della speculazione. 

Sotto la formula del 
« coordinamento > di tutte 
le forze in giuoco, la cul
tura ha . spesso mancato 
di schierarsi decisamente 
contro quelle che andava-
no e che vanno colpite 
sul piano piu strettamente 
politico; dietro l'opposizio-
ne, valida in sede politi
ca, a rafforzare una'grep-
pia per pochi, e mancata 
una visione diversa della 
citta, che andasse oltre le 
necessarie attrezzature ci-
vili e sociali. 

In tale quadro l'opera-
zione Sullo del 1962 ha 
avuto l'effetto di dividere 
ulteriormente l'opposizio-
ne culturale, assorbendone 
la parte interessata n ram-
modernare alcune infra-
strutture, evitando di mu-
tare le strutture fonda-
mentali, isolando coloro 
che erano e sono del pa
re re che e possibile capo-
volgere una situazione or-
mai secolare. 

Giustamente Insolera du-
bita dell'affermazione - di 
Piccinato — del maggio 
1962 — a sostegno del nuo-
vo piano: < Sliamo lavo-

. rondo per capovolqere il 
piano Cioccetti, per com-
battere la specthazione... 
E' un piano regolatore ve
ro e proprio che aaranti-
sea lo sviluppo della cit
ta in senso moderno >. II 
recente elaborato, esposto 
al pubblico proprio m 
questi giorni, se dimostrn 
che sul piano della tecni-
ca urbanistica qualcosa e 
mutato, conferm.a che lo 
scheletro al quale si ap-
poggia e ancora quello 
della massima possibility 
di edificare da pane dei 
gruppi che detengono il 
monopolio delle aree. 

Forse preoccupato di non 
formulare un giudizio af-
frettato su di una vicen-
da non del tutto conchiu-
sa o schivo di voler dinio-
strare un futuro puramen-
te intuito, Insolera evita 
negli ultimi due capitoli 
di aprire un panorama piu 
ampio, con implicazioni 
piii coraggiose verso il fu
turo. Diviene egli stesso 
protagonista e cio mette 
in ombra da un lato la 
lotta politica vera e pro
pria, dall'altro la prospet
tiva di una dimensione 
diversa, che implichi nuo
ve scelte politiche e cul
tural!. Manca in definiti-
va un giudizio sull'am-
modernamento della spe
culazione, una valutazione 
delle forze e degli stru-
menti che bisogna apprcn-
tare per limitare e cclpi-
re ci6 che di negativo « un 
secolo di storia urbani
stica ». ha messo in luce. 

Ci - auguriamo - che su 
questo libro si studi e si 
discuta non solo nelle 
sedi specializzate, ma so-
pratutto nei centri cultu
rali di periferia, nelle as-
sociazioni popolari, nei 
sindacati per contribuire 
ad allargare quel cappio, 
ancora assai streito, capa-
ce di strozzare le forze 
feudali di Roma moderna. 

Carlo Aymonino 

Edilizia intensiva: il quartiere Tuscolaho 

Arpalla 
«Tate Gallery> 

La mostra di Arp. arriva-
ta alia Tate Gallery dopo 
un giro per rnolte capital! 
europee, ha dato Voccaslone 
ad uno svaqo della fantasia 
in un mondo di rllievl in le-
gno diplnto, dai colori cor-
dlaii e soavl, dl forme *flu-
sctate o stondate garbata-
mente aggiuslate entro pen-
nelli dl ideate invasatura. dl 
' oggettl * in bronzo o in 
marmo . pollto e affusolato. 
tisoltl con una sempliflcazio-
ne di voluml che H rendeva 
autonomi dai confronto con 
un dato di partenza, quasi 
* oggetti a ««*-. ma che pure 
giocava continuamente a 
rimpiattirio con \e forme no
te e rlconoscibili > della no
stra vita quotidiana o del 
paesaggio naturale, ami 
traendo la sua scintilla di 
umorismo proprio dall'ambi-
guita dl questo rapporto con 
la natura 

Legatosi fin dall'inizio al 
movimento astrattista di Kan-
dinsky, ma subito con una 
accentuazlone dell'astrattismo 
In senso edonistico. Arp si 
trovd ad esse re uno dei pro-
tagonlstl dl quella nutnero-
8a schiera di - scapialiati -. 
dalla quale intorno al 1915 
uscirono con vrogramml dif-
ferenziatl - De Stijl * di Mon-
drian. Vantongerlo0 e van 
Doesburg in Olanda. il Co-
struttivlsmo dei russl e U nto-
viment0 • dada» a Zurigo. 
Art) fu appunto uno dei fon-
datori di questo movimento 
e il teorico dell'arte »con-
creta >. Gli scritti con cui 
Arj) fiancheggid la sua at
tivita di artlsta. e quelli di 
altrl protagonlsti dl quel pe-

Isempio^aZreb^ro^r^ Andrews: « 11 parco dei daini » 

®k 
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in antologia e studtatl per 
avere un'idea del clima di 
banale irrazionalismo in cui 
nacque parte dell'arte can-
temporanea. Convlnto di su-
perare U Costruttivismo, che 
glorificava il progresso e la 
macchina. e il Neo - •plastici-
smo di Mondrtan. Arp so-
stenne che I'artista per rltro-
vare la sua dignita doveva 
rifiutare il confronto con Vog-
getto. con la natura. non ri-
produrre, ne" interpretare, ma 
semplicemente produrre. co
me la planta che produce il 
frutto e la madre il bimbo; 
di qui, mancando ogni rap
porto col reale e quindi an
che la piu pallida traccla di 
astrazlone da alcunche. la 
definlzlone della sua arte 
come * concreta». concreta 
*al pari delle nuvole, delle 
montagne. dei mari, degli 
animall. degli uominl' e di 
qualslasi altro prodotto del
la natura, e anonima - nei 
grande studio della natura*. 
dove Vuomo ritornava ad es-
sere artiglano in mezzo ad 
una folia di altri artigiani co
me nei medioevo. Oggetto 
dl quest'arte ~ * concreta »; 
non il mondo degli occhi, 
schiavo della luce e dell'om-
bra, e comunque solo una 
parte di tutto il reale, ma 
una realra indtpendente. ml-
stica a\ pari di un'idea pla-
tonica. Scopo dichtarato: * in-
segnare all'uomo do che ha 
dimenticato: sognare ad oc
chi aperti». riportare Vuomo, 
condotto a una traglca esi-
stenza dalla progressiva mec-
canizzazione e razionallzza-
zione di tutte le sue azioni, 
a un eden dove fosse possi
bile tomare a sorridere e a 
dimenticare. Pensarono. Arp 
e i suoi amlci. di opporsi al
ia tragedia dell'uomo contem-
poraneo. uscito allora dai dl-
sastri della prima guerra 
mondiale. ma con questo ri-
fiuto della ragione, doe del
la cioiltd. e con questa pro-
grammatica rottura di ogni 
contatto con Voggetto, a quel-
l'uom0 aprlvano in realta la 
3trada di un .edonistico rim-
becillimento. e tutta la loro 
poetica appare oggi eome-una 
manifestazione dl irrazionali
smo, a un livello ovvlo dl 
consunto tardo romanticism© 
tedesco. pullulata ai margini 
di quell'ailenazione dell'uomo 
che si illudevano di combat-
tere. -

E' noto che Arp e rimasto 
sempre fedele a questf prin-
cipi. e anche I'esperienza $ur-
reallsta. alia quale parteci-
pd fin dall'inizio insleme con 
Ernst, Mird e Picasso, non 
riuscl a mutare nella sostan-
za le ragionl del su0 opera-
re. fl' rilieoo <n lepno di
plnto rimase fino OI 1930 cir
ca U suo mezzo dl espres-
slone Preferito. e <TaItro oar-
te. in una poetica come quel
la di Arp Vimpieqo d\ mate
rial! diversi seguiva dl con-
seguenza. Con questi riliprl e 
con le successive prove in 
scultura tridimensionale (per 
lo piu in marmo o bronzo) 
e ancor piii con i suoi scritti 
sull'opera oVarte come pro-
duzlone collettica e anonima. 
come -oaoetio-. . elemento 
del paesaggio naturale. natu
ra esso stesso, Arp flgura co
me it padre di molta parte 
dell'arte di questi ultimi an
ni. Si apprezza perd di Arp, 
dl fronte alle lugubrl e se
rie " produzionl - brute del
l'arte contemporanea. l'ironla 
con cui riuscl a distaccarsi 
dalle sue cose, e la serenltn. 
la bellezza che riuscl a infon-
dervl: - prodotti - dl un arti-
piano di fantasia, di un edo-
nlsmo arguto e fellce, che 
pud fard anche sognare ad 
occhi aperti e trasportard per 
un momento In un reo*o dl 
Alice. 

Dopo la mostra di Arp ol
tre inoltre danno it tono al
ia stagione londlnese. Alia 

. «.•.-. : 

McRoberts and Tunnard Gal
lery espone Lucio Fontana. 

Dentro e fuori dalla galle-
] rio: non avevo voglia di scer-
vellarmi sui problemi dello 
spazio incommensurable e ho 

: • visto - solo tele verde pi-
stacchio, nero llquertzia, bian
co e rosa crema e buchl strap-

, pati in modo osceno. E' mai 
possibile che un discorso che 

': vorrebbe essere cosl alto deb-
ba esprimersi con i mezzi di 
un verismo tanto piatto da 
sapere di letto e di pastic-
ceria? AWArts Council Gal
lery. invece. grandi onori per 
Lucien Pissarro. La critica in-
glese e sempre stata abba-
stanza sensibile a Lucien, 
figlio maggiore di Camille Pis
sarro (uno dei vadri dell'Im-

Fressionismo) ed eplgono del-
Impressionlsmo e Post-lm-

pressionismo francese. per
che. trasferitosi assai presto 
In Inghilterra (1890) per se-
guire i suoi interessi dt il-
lustratore di libri. con la sua 
pittura agl come tramite fra 
la generazione ormai classica 
dell'lmpressionlsmo e la ge
nerazione inglese del gruppo 
di Camden Town (1911-14). 
fra cui Sickert, Gore, Gilman. 
Rimase fino all'ultimo legato 
alia pittura di paesaggio (mo-
ri nei 1944). ma non riuscl. 
salvo che in rati casi, a man-
tenere net dialogo con le ap-
parenze sempre diverse della 
natura quel senso di una real
ta colta nella puntualita tr-
ripetibile di un momento di 
luce, insomma quel natura-
lismo delta pittura del padre 
Camille. Anche quell'accomo-
damento che avviene nella sua 
pittura fra Impresslonismo e 
Post - Impresslonismo non gU 
giovd affatto Vi era stato pe
rd un momento in cui Lucien 
Pissarro si era trovato fra 
Vavanguardla parigina: • nei 
1886. quando amico di Seurat 
e di Signac aveva esposto con 
loro in pura tecnlca oointilli-
sta. coi suo entuslasmo spln-
gendo forse il padre a fare 

10 stesso. e infatti j Quadri 
di quest'epoca, in specie gli 
acquarelli, sono le cose sue 
piu genuine, come anche cer-
ti fortl rltrattl del vecchfo 
padre al lavoro e certl stu
di per illustrazlone di libri. 
In effetti I'ostilita del padre 
ai freouentl contattl del figlio 
con I'Inghilterra e Pol i rim-
proveri di aver perduto il 
forte realismo delle sue prime 
incisioni e dl essersf sotto-
messo alia tradizione pre-
raffaellita inglese (in questo 
camp0 Lucien si norland 
molto allMrj Nouveau) P in-
sieme il riftuto dl compren-
dere termini come * mistlco -. 
- decorativo -. - slmbolista ». 
che il /folio usava nelle let-
tere per difendersi, se erano 
un aspetto del rapido muta
re della senslbilita fra una 
generazione e raltra in Fran-
cia e quindi del superamento 
ormai dello stesso Camille. 
nascevano perd da un giudi
zio, che si e rivelato fondato, 
nei confrontl del figlio. 

• E. per finire, la interessan-
te mostra di Michael Andrews 
alia Beaux Arts Gallery. 

Referenze succlnte nella 
biografia: ha trentacinque an
ni ed * alia seconda perso
nate In questa galleria Man-
cano citajlonl bombestlche di 
suoi quadri in musei e colle-
zionl private americane o di 
e s i b i z i o n i particolarmente 
esplosive e tiranneg'giate dai 
mercato. Nei catalogo poche 
opere per luj important!, cor-
redate da nnmerosi disegni e 
schizzl preparatory tutti espo-
sti oer un incontro aperto con 
11 pubblico. SI capisce subi
to che nell'eserdzlo della pit
tura si e abltuato a non ba-
rare con se stesso ni con II 
pubblico. Apparttene a quella 
tradizione ormai classica del
la pittura inglese uscita dal

la crisl belllca con i noml di 
Moore, Sutherland e Bacon. 
La mostra e centrata su due 
opere di grandi dimensloni: 
La famiglia nei giardino. la 
tradizlonale operazione del 
te m giardino rappresentata 
con implacabile • obiettivita. 

ma in una luce chiara, qua
si primaverile, e H parco del 
daini. un'immagine vorticosa e 
sfocata (alia Bacon) della 
' dolce vita • sullo sfondo di 
un parco fantastico. 

Alessandro Ballarin 

Si opre 
a Roma 

la galleria 
II fante 

di spade» 
Oggi sabato 23 nlle ore 18. 

per iniziativa del colletttvo 
«II pro e il contro *. si apre 
a Roma, via Margutta 54. la 
nuova gaUeria d'arte « 11 fan
te di spade -. AUa esposlzio-
ne inaugurale. che rcstera 
a porta fino al 9 marzo. par-
tecipano i pittori Ugo Attar-
di. Ennjo Calabria. Fernando 
Farulli. Alberto Gi.imiuinto. 
Piero Guccione. Renato Gut-
tuso e - Renzo " Vespignani. 
L'esposlzione s'intitola - Sette 
pittori e la tradiz!o;ie -

Nei catalogo sono slampa-
ti i testi registrati delle di-
scussioni che in ?eno al grup
po « II pro e il contro - hanno 
preceduto e nccompngnato ia 
nascita di questa prima mo
stra che vuol «?s5»re un dia
logo con le fonti dell'arte mo
derna 

Un dipinto 
per Le 4 
giornate 

di Napoli > 
Per celebrare il ventesimu 

anniversario delle yunttro 
giornate napoletane, I'ammini-
strazione provinciale di Napo
li bandisce un pubblico con-
corso su scala nazionale per 
un dipinto che raffiguri un 
evento delle Quattro giornate. 
' L'opera inedita e ma: espu-

sta in altri concord, non deve 
essere firmata. bensl contras-

Eegnata da un motto o eigla. 
Detta opera dovra pervenire 
in un pacco sigiilato. che deve 
contenere in busta sigillata un 
fogiio recante il motto o la 
sigla preseelti. le complete 
generality e il reeapito del 
concorrente L'opera dovra 
essere indirizzata alia Segre-
tena Concorso Quattro gior
nate napoletane. Amministrn-
zione Provinciale. Ripartizio-
ne Pubblica Istruzione. Piaz
za Matteotti n 1. Napoli. en
tro le ore dodici del 31 mag
gio 19C3. 

MILANO 
Sensibilita 

di Lapoujade 
Questa mostra alia Gal

leria Cadario e gia la terza 
< personale » italiana di La
poujade. Robert Lapoujade e 
un artista che ha poco piu 
di quarant'anni, a cui Sartre 
ha dedicato tre anni fa un 
lungo saggio ricco di osser
vazioni generali sulla pittura 
moderna. La mostra presso 
Cadario offre di lui una vi
sione completa in quanto rac-
coglie un folto gruppo di ope
re dove la gamma delle sue 
possibility espressive si ma-
nifesta pienamente. • • -

Lapoujade e un pittore liri- . 
co, capace di. abbandonarsi 
alle emozioni e di tradurle 
con immediatezza, con spon
taneity. La sua pittura si po
ne nei solco della tradizione 
francese che va daU'ultimo 
Monet a Bonnard: e una pit
tura di sensibilita. d'impres-
sione, flagrante di luce, in-
trisa dei colori natural! delle 
stasioni. 

Gli element! oggettivl, in 
questa pittura, si disfannu, 
quasi si sciolgono nei ntmo 
vibrante delle pennellate, ma 
nondimeno mantengono la lo
ro presenza, e soprattutto 
mantiene la sua presenza 
il senso dolcemente camale 
della realta. di un nudo fern-
minile, la suggestlone diret-
ta di un paesaggio. . 

Non e'e nulla di epico In 
Lapoujade: e'e solo questa 
tenera esaltazione per la na
tura. questo fervore. Non e 
un pittore che faccia colpo, 
che convinca alia prima oc-
chlata. E' un pittore che bi
sogna guardare. guardare 
con calma, con distensione: 
allora ci si accorge che le 
sue immagini crescono. si 
compongono. acquistano con-
sistenza e respiro. 

mostre 

MODENA 
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// tema della solitudine 
nella pittura di Ferroni 

m. m. 

Nella mostra che Gianfran-
co Ferroni ha tenuto in questi 
giorni presso la galleria 
« Mutina • a Modena. si sono 
meglio delineati i limiti d'in-
fluenza. ma anche l'impor-
tanza che. nella poetica di 
questo artista. pud avere la 
lezione di Francis Bacon. 
oggi chiaramente precisata 
anche in Italia, ma da tempo 
awertita dai Ferroni. Nei 
momento cioe di operare una 
scelta che. fuori dell'infor-
male — inteso. nell'accezione 
piu avanzata. come indagine 
di una condizione privata. 
viscerale. dell'uomo — ma 
anche fuori del dogmatismo 
« realistico». potesse ripro-
porre. in termini piu vivi, 
una poetica della realta non 
compromessa dagli sperimen-
talismi (cui invece sono an-
date incontro proposte avan-
guardistiche. come il neo-
dadaismo ed il neo-surreali-
smo). Ferroni ha trovato la 
chiave ancora una volta con-
geniale alle sue inclinnzloni 
poetiche in crudeli. dolenti 
immagini. nelle quali rieorre 
il tema della solitudine uma-
na. II pittore concentra su 
questa condizione dell'uomo 
— ma allude a una condi
zione integrate — la sua piu 
esplicita qualita narrativa 
Ed & ancora questa — anche 
se {'influenza accettata di 
Bacon potrebbe insinuare un 
dubbio suU'affermazione — 
la vera originalita di Fer
roni: in quel voler andare a 
cercare con i propri mezz: di 
pittore — senza cioe 1'aus'lio 
di teoriche prefabbricate — 
la realta. Alcune esaltazioni 
luministiche. che frangono gli 
oggettj e le figure della sua 
rappresentazione. non soltan-
to si pongono come soluzione 
espressiva. ma suggeriscono 
una variabilita della realta. 

' attraverso forme aperte a 
prospettive sempre inedite, 
cioe a tutte le possibilita. 

Qualunque particolare del
la realta pub assumere una 
gamma ricchissima di signi-
ficati sul piano poetico Ed e 
proprio in questo che la pit
tura di Ferroni si avvantag-
gia. 

- Giacometti e Bacon sono 
gli accostamenti piu evidenti 
che nell'opera di Ferroni 
avallano il senso della soli
tudine umana. delineando be-
ninteso soltanto un partico
lare aspetto della realta. in 
un momento cioe di lento 
possesso del contesto piii am
pio della realta stessa. che 
pu6 awenire per immagini 
particolari. parziali ed anche. 
talvolta. apparentemente ir-
risorie: ma Ferroni tende 
per& sempre a definire l'uo-
mo nella sua integralita. E' 
per questo che. al di la del 
dibattito di scelta del hn-
guaggio con il quale espri
mersi. l'assunto e sempre vin-
colato alia suggestione del 
personaggio ' e dell'oggetto. 
evidenti e leggibfli anche 
nei momenti di piu estenu*-
ta apparenza. Cio anche in 
forza di quei climi. quelle 
luci. quelle atmosfere che 
determinano e caratterizz-ino 
— seppur in modo romanti-
co — la realta. portata in 
una dimensione allucinata E 
la misura della flgura umana 
si realizza — pur nella ri-
nuncia della ricerca psicolo-
gica. della determtnazione 
fisionomica — nei fatto pit-
torico. nei simboli del segno. 
deli'indugio. . nell'espressione 
del dramma intimo dell'uo
mo. proponendo una viva 
suggestione emotiva assai du-
revole. 

Segnalazioni 
MILANO — Dipinti recent! 

di Mlno Ceretti alia gal
leria Bergamlni (Corio Ve-
nezla. 16). Marco Valtec-

. ehi preaanta I'artista mila-
nese che e uno dei piu In-
teretsanti neo-flgurativi. 

MODENA — Importante mo-
stra di Giuseppe Roma-
gnonl, prsssntata da Eml. 
lio Tadlnl, alia galleria 
Mutina (Corso Canalgran-
de, 1S). 

F IRENZE — Alia Galleria 
d'arte Internazlonale di via 

Tornabuonl mostra di tre 
glovanl pittori flguratlvi flo-
rantlnl: Paolo Colllni, Pao
lo Contl c Plsro Nlncherl, 

ROMA — ' Dopo la mostra 
antologica dai napolatano 

Montarsolo, la galleria Pe
nelope (via Frattina, 99) 
espone pitture dell'ameri-
cana Sarai Sherman, pre-
sentata da Marcello Ven-
turoll. 
— Dal 12 febbralo al 2 
marzo Enzo Brunori espo
ne alia galleria Pogliani 
(via Gregoriana, 42). 
— Disegnl dello scultore 
Vincenzo Gaetanlello alia 
llbrerla • Terzo Mondo » 
(via XXIV Maggio, 47). 
— Grande successo riscuo. 
te la mostra di Ugo At-
tardi alia galleria • La 
Nuova Pasa • (via del Van-
tagglo, 46). Presentano il 
pittore realista Antonio Del 
Querclo e Pier Paolo Pa-
sollnl. 

ROMA — Panorama dsll'ln-
cisione austriaca contem-
poranea nella bella galle
ria della Calcografia Na
zionale, al numero 5 di via 
della Stamperia. La mo
stra e organizzata in col-
laborazione con I'Albertina 
di Vienna. 
— La Llbrerla Einaudi pre-

. senta l'opera graflca di Lo
renzo Vlani, in un'antologia 

- curata da Giuseppe Spro-
vleri; vl figurano xilogratle 
da tutti I clcli fondamen* 
tali: cinque ritratti da L*> 
voratori e plcbe (1912-13); ' 
tredlei Incisioni da II mar-
tlrio (1915); nove incisioni 
da La guerra (191940) e 
numeross altre. 
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