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Gfazunov 

La navicella del realismo 
fra Scilla e Cariddi 

Un freddo occhio azzurro 
mi ride tnconlro di la dalle 
porte automatiche dell'ascen-
t>ore. llya mi fa strada verso 
la sua stanza con una genti-
lezza meravigliosa ma che tra-
disce I'affanno. Parla un ita-
liano dolce e stridulo con 
continue precisazioni in tede-
sco, francese e inglese. e stra-
ne parentesi in russo come se 
parlasse con qualcuno lontano. 
E' presente e assente alio stes-
so tempo. Mi dice della sua 
grande eccitazione per Vltalia 
e per Roma. dell'Italia amtca 
e seconda patria per gli arti
sti e i letterati russi. E degli 
amici italiani innumerevoli 
e cart che si vanno moltipli-
cando giorno dopo giorno del 
suo viaggio italiano Suona il 
tclefono. suonera innumere
voli volte per tutta la durata 
del nostro incontro llya ri-
sponde a tutti. prende appnn-
tamenti con tutti. anche tre o 
quattro per la stessa ora, se 
la cava magnificamente col 
suo italiano misterioso. 

Sta trattando un ritratto. 
uno dei suoi tanti affascinanti 
ritratti. parla di una certa Gi-
«a... La stanzetta e ingombra 
di piccoli quadri: di alcuni 
conservo da tempo Je riprodu-
zioni, altri U conoscevo pub-
blicati nel piccolo libro che 
Paolo Ricci scrisse nel 1959, e 
che resta ancora il miglior 
contributo critico che Uya ab-
bia avuto, da quando. con la 
nostra del febbraio 1957 alia 
Casa centrale dei lavoralorl 
dell'arte di Mosca. il giovane 
pittore di Len'mgrado si tro-
vb al centra di appassionate 
e sconvolgewi polemiche sul-
la pittura sovietica, sullo sta-
linismo. sulle tradizioni e Vav-
venire del realismo. 

Cerco I'uomo 
nell'uomo 

• Io cerco I'uomo nell'uo
mo — mi ripetera tante e tan-
te volte Glazunov durante la 
conversazione, ora con timi-
dezza ora quasi con ira come 
se in me egli vedesse un pos
sibile avversario — io sono 
realista e voglio esprimere 
il mondo interiore delVuomo. 
la vita dello spirito -. Sono 
parole — credo — che ven-
gono da Dostojevskij e che 
llya ha fatto proprie. A Do
stojevskij Glazunov si e ispi-
rato per una splendida serie 
di disegni e dipinti che sono. 
forse. le sue opere piu im-
portanti: la ricerca delta ve-
rita pub lasciare soli. 

I muri della stanzetta so
no letteralmente coperti da 
grandi fogli di carta che il 
nero del disegno ha mutato 
in but spazi dai quali emer-
gono larve di figure dolenti 
e solitarie, con strani occhi 
sgranati in una fissita di ri-
cordi, attesa. paura. stupore. 
occhi come quetli delle ico-
ne. occhi riflessi tristemente 
nello specchio retrovisore di 
un'automobile. Un buio fero-
ce e misterioso con tanti oc
chi che ci interrogano e esi-
gono risposte. Da un casset-
to aperto precipita una casca-
ta di fotografie: ma quantl 
occhi avra dipinto llya Gla
zunov finora"* Sono gli occhi 
di Dostojevskij e delle sue 
creature poetiche. sono gli 
occhi di Blok. di Anna Frank, 
degli assediati di Leningrado. 

di innumerevoli uomini so-
vietici per le strode e nelle 
stanze. gli occhi della moglie 
Nina come quelli della ver-
gine dell'icona famosa di Vla
dimir, e gli occhi di tanti e 
tanti intellettuali, quelli tristi 
di Visconti P quelli profondi 
di Eduardo. 

llya mi indica. a capo del 
letto. un bianco foglio con 
Dante e Beatrice: potrebbe 
averlo disegnato un pre-raf-
faellita mglese. un pur'tsta do-
po Ingres, un Rossetti, un 
Puvis de Chavannes, un Pre-
viati. ,o niPijlio il russo Iva-
nov Dove ho gia visto questo 
mondo buio, questo funebre 
simbolo con eioiche larve di 
figure un po' liberty? 11 gio
vane Boccion:? O forse. mc-
glio. il Redon dei simboli pih 
quotidiani? O la Kollwitz ac-
ccsa d'ira proletariat E perchf> 
non i riiss-i Vrubel e Filonov 
riportati alia purezza emble-
matica delle icone di Mosca 
c Novgorod, a • Roubliov e 
Teofane il Greco? 

Col buio dei disegni con-
trastano i piccoli quadri in-
tem>amente colorati da un 
Matisse minore innamorato 
delle icone. Uya e un colle-
zionista e ricercatore di icone. 
La sua casa di Mosca e uno 
splendido museo di icone. Un 
volto di donna ricorre insi-
stentemente. quello della mo
glie Nina; e altri volti che 
sembrano riemergere da oi-
ride ombre tome quello as-
sai spirituale del critico Gold
stein: oppure altri ' ancora 
chtamati a noi da te^npi lon-
tam. evocati in serene luct di 
azzurro e ocrc d'oro contro 
cieli sterminati ma misura-
bili dall'intelhtto: il pittore 
di icone Andrej Rubliov e 
il principe Igor assai simili 
aWemblematica figura del 
principe Newskij inventata 
dal regista Eisenstein. 

Uya ha fimto di parlamen-
tare al telefonc e mi corre in 
aiuto. che T O mi sto per-
dendo nel lablrinto della sua 
pittura, ques'.o strano insieme 
di candore e di projondita di 
pensiero: Roubliov e Matisse, 
Redon e Munch. Van Gogh 
ed El Greco. 

Manifesto a Glazunov It 
mio interesse per il suo ten-
tativo di •ialtare il naturalismo 
impressionisla russo-sovietico 
per collegarsi con la pittura 
ideografica delle icone. llya 
dice di si, che Vosservazione 
e giusta. ma altre cose gli 
preme dire, forse pensa che 
io aspetti da tut. , . 

«• Non ho potuto ancora leg-
gerc. qui a Roma, I'ultimo 
discorso del compagno Kru-
sciov sulle questioni artisti-
che. Ma sono stato invitato 
alia prima rmnione con lli-
ciov. Io non sono 'vrtembro 
della Unione degli artisti ed 
era la prima volta che parte-
cipavo a una riunione del 
genere. Ho parlato con estre-
tna franchezza, e cosi tutti gli 
altri. E' stata una discussionc 
appassionante tra genie che 
sinceramente cerca insieme 
come andare avanti. Una di-
scu.wione aVl". assai, un me-
todo che deve durare per-
che senza discussione non pub 
esserci liberta nell'arte. Cer-
tamente »I s^r.tcmo di un'epo-
ca nuova che apre grandi orizr 
zonti alle esperitnze delle arti 
societiche». Approfitto della 
pausa che fa llya per bere 
lentamente un cane e gli 
chiedo: 

' Noi segu'tamo in Italia le 
alterne vicende sovietiche 

Dostoievski 

Ritratto ideale di Rubliov II gobbo 1958 

della battaglia per Varte mo-
derna non ia spettatori. ogni 
sconfitta e una nostra sconfit-
ta, ogni vittoria anche una 
nostra vittor;a. Non *i sembra, 
llya. che nelle polemiche vo-
stre in URSS mnnchi assai 
spesso una vera prospettiva 
per Varte moderna? Che al-
I'astrattismo z oH'ideolooia che 
sta dietro ad esso si ribaffa 
con il modelto di una tradi-
zione di naturalismo impres-
sionista. per di piu chiuso 
dentro esperienze nazionali, 
o con il larcofago del museo. 
mentre sarebbe fondamentale 
distinguere e sclezionare nel-
la vitale co*nplessita dell'arte 
moderna c am or piu. sarebbe 
necessaria e non rimandabilc 
wn'awfenttea ballaslia per una ' 
arte rivoluzionaria? E che Vas-
senza e la d">hnlezza di questa 
battaglia last mo un vuoto 
estremameite pericoloso? *. 

'SI, e di questa battaglia 
per una vera arte rivoluzio
naria che abblamo bisogno -
mi risponde lentamente llya 
la lotta per i arte contempo-
ranea e per qnella futura *> 
una lotta senza risparmio di 
colpi per un nomo nuoro. Non 
e un problema formale. non 
si pub ridurre a questo. Non 
posso capire Varte dove non. 
e'e I'uomo. .Von dico viva o 
abbasso. nene o male, dico che 
non caputco naturalismo * 
astrattismo Dsiche in essi no i 
e'e I'uomo. Io cerco I'uomo 
nell'uomo. sono realista e sen-
to che io deobo dar forma al 
mondo interior dpll'uomo, al
ia vita dello spirito. alio spi
rito dei nojtn tempi. A noi 
tocca la rv»sp-)n,«abiiitd storira 
di costruire I'anima content-
poranea. di ?,v5fr*» pli "ina<*-
gneri" deU'amma d'oggi e rti 
prevederne In tiescita futura 
socialista. Realismo significa 
allargare e non restringere ta 
conoscenza. suj^ifica la verita 
e il giudizio fiuo in fondo. K 
il valore della tradizione non 
e metafisi.-o, e quello con-
creto dell'espcienza che fa il 
pittore della t ita e dell'arte. 
Per me, m quello che tanU 
chiamano realismo socialista 
ci sono miserere che ridono. 
piangono, apv'audono, stanno 
serie, si conzratulano a vi-
cenda, dormvno o lavorano. 
ma non e'e I nomo Oggx, la 
noi, non oochi pittori pea-
sano che s-ia compito della 
pittura soointua sostituire al
ia pompa xtalirista delle ma-
schere. una pifiura della vita 
di tutti i y- irnt. quonto pii'i 
e banale tunto meglio. Altri 
ancora agitato la handler a 
del neo-avangnardismo. Io so
no un pittore ngurativo e cer
co i'uomo neil'uomo. e credo 

fermamente cht i problemi e 
i compiti detl arte contempo-
ranea. il suo uvvenire e - il 
suo presente, non siano ne 
soltanto russi. ne italiani o 
di chi vuoi. U&ntita e la por-
tata di ogni opera e di ogni 
esperienza che sia degna di 
essere ieita moderna sono 
umversali, tonto piu univer-
sali quanto p>ii tipicamente 
socialiste. 

Una mostra 
a Roma? 

*• Io sono profondamente 
colpito da cib che ho comin-
ciato a coa-icrrc della vostra 
pittura: p^nso ai quadri di 
Guttuso, di Vespignani e At-
tardi che ho t isto in que^:i 
giorni. Io. n»t lutti siamo su 
una navicella fra la Scilla 
del naturalismo e la Cariddi 
dell'astratVjmo. Siamo partiti 
da una l*rra •» ne dobbiamo 
foccare nn'altra: tntto cib ch* 

conosceremo m questo percor-
so di Uiisic fara una nuova 
tradizioni, una tradizione ri
voluzionaria. Ma credimi e 
un percorso concreto giorno 
dopo giorno. *dca dopo idea, 
quadro dopo quadro... -. 

Ora llya e in piedi nel va-
no della porta: e propria vero 
che ogni pittore tende a rifare 
se stesso. slmttura e sem-
bianze: rivedo Glazunov co

me nel taglic del disegno che e 
sul muro di jronte a me. Gli 
ricordo gli appuntamenti men
tre scend'amo con Vascenso-
re: la reiazione di un roto-
calco. un rif-atto... E poi a 
bruciapelo: - Ma perchi non 
esponi qui a Koma?». »Ve-
dremo... vedremo... *. borbotta 
fra se llya che e gia lontano 
con i suoi pensieri. Prova e 
riprova ad allacciarsi la cin-
tura del cap^otto sopra la 
giacca tapVata all'italiana. 
* llya! Ily i! II cappotto! ». Una 
gran risata. e via! nel sole 
di Roma-

Dario Micacchi 

AAadre 

arti figurative 

ROMA 
St u pica 

L;i "alleria «L'Attico •> 
(piazza di Spagna. 20) presen-
ta un piccolo ijriippo di ope
re recenti di Gabriel Stupica 
ehe e uno dei piu importan-
ti pittori jusjoslavi d'oggi ed 
e alia sua prima mostra per-
sonale itallana. 

I dieci « pezzi » ' di questa 
mostra portano tutti date fra 
il 1961 e U 1902, e apparten-
sjono a una maniera ultima 
che costituisce un discutibile 
rovesciamento delle posizioni 
del pittore. Un quadro di 
Stupica lo si riconosceva fra 
cento: un - magma viola e 
nero traverwito da luci fred-
de e crudeli che rivelavano fi
gure umane solitarie, cariche 
di dolore e di contenuta fu-
rio. 

Stupica voleva costruire 
come Picasso ed esprimere 
come Soutine, amava il can
dore tri6te dei primitivi e del 
folclore jusoslavi, ambiva 
inventare figure monumenta-
li che avessero la forza em-
blematica di quelle dei pitto
ri bizantini d^icone, dei mae
stri della abbazla di Sopoca-
ni, Anche Stupica, come tanti 
altri pittori jusoslavi, ha sen-
tito la necessita di un aggior-
namento, di un dialogo con 
rinformale, l'art brut e U 
neo-dadaismo: ora dipin^e 
delle grandi superflci ges-
sose sxille quali mette insie
me con garbata ironia un 
«collage •» naturalistico di 
merletti, coroneine. serti di 
spose. veli, pietruzze. quasi 
fossero i resti di • una festa 
nuziale o di un funerale; e 
sul bianco di calce e di fa
rina graffia figurine scimu-
nite • di spose, bambocci alia 
Dubuffet ma senza il cinismo 
orrido di Dubuffet. come se 
ceroasse spaurito un rifugio 
nel falso candore della pittura 
popolare o nella caricatura 
infantile di certo «infantili-
smo» di Klee. Appena un 
lievito di tenerezza, un im-
bambolato sorriso e nei bam
bocci ma nulla piu della te
nerezza e del sorriso che, un 
un po' in ogni dove, antiche 
festose usanze contadine im-
primono nelle" figurine farte 
con la pasta del pane e dei 
dolci. 

Brunori 
'Due mostre di Enzo Bru-< 

nori sono aperte contempo-
raneamente: 16 dipinti di 
grande impegno decorativo 
alia galleria Pogliani • (via 
Gregoriana. 42) e un folto 
gruppo di disegni, tempere 
e un grande arazzo, per un 
ampio arco di lavoro che vh 
dal 1955 al 1962, alia galleria 
Penelope (via Frattina, 99). 

Questa seconda mostra, 
particolarmente nella viva-
cita degli appunti di luce e 
colore sulla natura o di In-
venzione, bene doeumenta il 
percorso di Brunori: dai pri-
mi tentativi di organizzare 
la propria sensibilita natura-
lista-impressionista secondo 
una maniera cubista -a l ia 
Villon», ai successivi tenta
tivi di sviluppo .del paesismo 
romano fra Mafai e Omiccioll 
nella dimensione dell'astrazlo-
ne naturalistica (con una cer
ta autonomia le ricerche di 
Brunori si affiancano a quelle 
di Birolli, Morlotti, Morenl. 
Mandelli. Ajmone, Romiti. 
Corpora), alia ricerca piu re-
cente che mira a dare alia 
vibrazione di luce impressio-
nistica. al frammento del 
frammento - monettiano ». 
una dimensione decorativa 
che pu6 crescere indeflnita-
mente su se stessa. - -

In alcuni pochi dipinti 
esposti da Pogliani. in mol-
te tempere recenti e nell'araz-
zo Mare che ride esposti da 
Penelope questa dimensione 
decorativa e felicemente rag-
giunta. Ma la gracilita for
male di Brunori e tale che 
la sua sensazione di colore-. 
luce mal sopporta meccanici 
ingigantimenti. invenzioni di 
mastodontiche macchine de
corative. . 

Sara il nostro gusto a velare 
il giudizio. ma ci sembra che 
Tinvenzione decorativa di 
Brunori sia tanto piu impec-
cabile quanto piu l'occasione 
pit'orica e concreta, quanto 
piu s4 fa scoperta la sensi
bilita naturalistica. 

L'anno 
di Grosz 

• Non e'e dubbio che il nome 
di George Grocsz sia oggi in 
Italia assai popolare. E' pro-
prio vero che Iddio acceca 
coloro che vuol perdere: i no-
stri censori sono riueciti a 
fare in un giorno quel che 
tanti libri e mostre per tanti 
anni non erano mai riusciti a 
fare: ristabilire fra Grosz e 
il pubblico c,uel rapporto di-
rctto che il nazismo e il mer-
cato d'arte avevano troncato. 
Certo si tratta ancora di un 
rapporto allacciato sull'eroti-
emo crudele di Groez. la cui 
opera non e tutta qui e di ben 
altra portata. Ma e il prnno 
pa.̂ 60. muovere il secondo non 
6 difficile e cosl arrivare per 

' le vio della cultura e non del
lo ecandaletto appetitoso a un 
grande artista e ad un gran
de momento dell'arte contem-
poranea. ' Ci sono state in 
questa stag'one di mostre. che 
e assai^ stanca e incerta. nu-
merofie esposizioni di George 

' Grosz. e altre vengono annun-
. ciate. E si hanno anche i pri-

mi segni di un nuovo inte
resse per quello sterminato 
continente della pittura mo
derna che e la congiuntura 
tedesca di espreasionismo e 
realismo negli anni 1910-1930. 

Due gallerie romane espon-
gono contemporaneamente o-1 

pere di Grosz: la « Don Chi-
sciotte>« (Via Brunetti, 21-A) 
ripresenta litografie e disegni 
esposti a Milano alia Galleria 
del Levante assieme a dise
gni, gia visti neH'esposizione 
che ha fruttato la ben nota 
condanna a Gaspero Del Cor-
so. e tutti i fogli del famoso 
libro Ecce Homo: la galleria 
« II fante di spade » (via Mar-
gutta. 54) espone 28 disegni 
rari dal 1913 al 1924 e un nu-
trito gruppo di litografie ori-
ginali. L e due mostre danno 
un profilo abbastanza comple-
to del percorso di Grosz fino 
al suo abbandono forzato del
la Germania e alia emigrazio-
ne in America. 

Chi visitera queste.due mo
stre potra vedere o'rivedere 
molte delle opere giustamen-
te famose di Grosz, e veder-
le negli originali che sono ben 
altra cosa dalle riproduzioni 
e dagli stessi fogli dei grandi 
libri di Grosz assai facilmen-
te gpacciati per originali. Ma 
l'occasione e buona soprattut-
to per intendere come il pit-
tore e l'intellettuale siano ar-

• rivati a dominare certe forme 
• ar^istiche nello stupendo caos 

delle a'vanguardie,"a.Iarn'e un 
" uso critico e ad assumerle 

nel linguaggio di un realismo 
integrale. Una buona meta ̂ ei 
disegni esposti al «Fante di 
spade » per la sua qualita poe-
tica e per la complessita cul-
turale degli interessi che ri-
velano in Grosz ben servono 
a una analisi di questo tipo. 
E' impressionante la capacita 
selezionatrice di Grosz fra il 

"1913 e il 1918: nella tradizio-
• ne figurativa districa la sua 

tradizione viva, attuale: Alt-
dorfef e Grunewald. Cranach 
e Bosch. Brueghel e Duren 
e. alio stesso tempo, confon-
de e dietingue le proprie cr-
me eon quelle di Ensor. Ko-
koschka. Klee, Kubin, Deck-
mann, Delaunay. del cubismo. 
del futurismo e della pittura 
metafisica. E molte occasioni 
di dialogo gli offrono la grafi-
ca giapponese. Rowlandson e 

- Hogarth, van Gogh. Daumier 
" e Goya. L'idea di un Grosz 

che. scettico della cultura. a-
derisce brutalmente all'ogget-
tivita. che si annulla davanti 
ad essa in un disperato estre-
mismo politico di sinistra, e 
un'idea assai superficiale che 
viene smentita dalle opere e 
da tutto il percorso di Grosz. 

Per fare un ulteriore. fon
damentale passo avanti nel
la considerazione critica di 
Grosz. oltreche ripensare la 
sua cultura. bisognera pur 
fare un discorso approfondito 
— utile anche per un giudi
zio sulle proposte espressio-
niste — su quella che in Grosz 
e una instancabile « querel le -
con Paul Klee e. in minor 
misura. con Kokoschka. Di 
grande importanza a questo 
fine, oltre che di straordina-
ria bellezza. sono i disegni: 
I forsennati. Tutto dioende 
dalla volonta di Dio. Prosti
tute. Sogno. 11 caffe Grossen-
ivahn. il superbo Assassinio. 
Accadde a George Grosz. I 
piocatori. Lapidaz'tone e H 
Demone. tutti compresi fra il 
1913 e il 1917. 

' i. m i . da. 

MILANO 
Cappelli 

Giovanni Cappelli. il gio
vane artista di Cesena che 
ormai da anni vive a Mila
no, espone in questi giorni 
alia Galleria Bergamini <Via 
San Damiano). Cappelli e 
uno di quei pittori che in 
ogni quadro cercano di co-
gliere una situazione, un con-
tenuto di vita. Nei suoi per-
sonaggi e'e un senso di squal-
lore, di solitudine: uomin: 
seduti sulla poltrona del bar-
biere: vecchie rannicchiate 
tra spalliere di letti. com5. 
portacatini e trespoli nolle 
here di Senigallia: ragazze 
rovesciate sui letti disfatt:: 
il volto di una citta senza 
miracoli. Ecco che cosa egli 
dipinge. Ma nella sua visio-
ne non e'e mai queH'aria 
crepuscolare che fascia ed 
attenua in morbida dolcezza 
crepuscolare oggetti e figu
re. bensl una energica e tal-
volta anche salutare durezza. 
il segno di un risentimento. 

Per Cappelli la figurazionc 
e l'unico possibile mezzo di 
espressionc. Ogni emozione, 

ogni sentimento. ogni idea gli 
diventano subito immagine. 
fantasma. Egli cioe concepi-
sce la realta in maniera uni-
taria. indivisibile. Egli e con-
vinto che non e possibile di-
pingere il significato delte 
cose senza diplngere le cose 
stesse. poiche tra la cosa e 
il suo significato non .e'e con-
traddizione ma continuita. E* 
convinto che non si pu6 espri
mere la condizione dell'uomo 
senza dipingere I'uomo, poi
che il significato dell'uomo 
e inseparabile dall'immagtne 
dell'uomo. 

Questa convinzione di fon
do e quella che poi gli per-
mette Ia piii ampia libert5* 
liberta di forza re l'immagi-
ne. di esaltarla, di eliderla. 
di spczzarne e ricomporno 
gli elementi in un ritmo di-
verso, in uno spazio sugge-
stivo. in un bagliore d'appa-
rizione. senza tradirne l'in-
tima sostanza. 
- Sono queste le qualita piu 
sicure della sua pittura. qua
nta che fanno di lui un arti
sta solido, forte, c seriamente 
impegnato. 

in* d. rn. 

Segnalaiioni 

R O M A 
Un'importante mostra di Renzo Vespignani e aperta alia 
- Nuova Pesa > (via del Vantaggio, 46) ; nella foto: - R i 
cordo del '43 ». 
Una bella mostra di disegni di Alberto Giacometti t i e 
inaugurata alia galleria - Don Chisciotte > (via Brunetti , 
n. 21-a). Presentazione di Marcello Venturoli . 
Recenti dipinti di Giovanni Omicciali alia • Barcaceia > 
di piazza di Spagna. 
Gino Spaimach espone alia galleria « La Cassapanca • 
(Babulno, 107). 
Dipinti di Cy Twombly nella nuova sede della « Tar ta -
ruga » in piazza del Popolo. 

F I R E N Z E 
S'inaugura oggi in Palazzo Strozzi una mostra-mercato 
alia quale partecipano trenta gallerie private italiane. 
Una mostra di disegni e litografie di George Grosz ai 
inaugura oggi alia galleria Santacroce. 

Un libro di Mario De Micheli 

La tensione umana 
t 

di Ernesto Treccani 

Treccani: «Ritomo a Fragala » (particolare) 

- Presenfare un libro su 
Treccani oggi, nella partico
lare stagione che sta attra-
versando la pittura italianu. 
e un atto pieno di significaii. 
Al di la del valore proprio 
che pud avere un saggio cri
tico su un artista vivamen-
te presente nella pittura itn-
liana contemporanea, la sua 
apparizione vuol essere an
che un invito a riconsiderare 
i motivi di parteciparione 
umana e di rottura che Var
te di Treccani ha semvre 
rappresentato. 

Se questo e il risultato che 
Mario De Micheli si propo-
neva con il suo volume (Ma
rio De Micheli, Ernesto Trec
cani, Edlzioni del Milione. 
Milano pagg. 140, illustrazio-
ni 138). possiamo dire che 
Vha felicemente raggiunto. 
Con una scrittura distesa e 
aperta. cosi diversa dal lin
guaggio "ermetico" in cui 
molti critici hanno finito con 
Vimprigionare sc stessi. egli 
traccia un preciso profilo di 
Treccani artista e uomo. sof-
fermandosi spesso su un epi-
sodio chiarificatore. cogliendo 
i nessi tra la sua personalita 
e gli sviluppi della sua arte, 
seauendone via via le espe-
rienze e i risultati di lavoro 
dagli anni degli tnizi. intorno 
al '40. ai nosfri giorni. II tut
to senza perdere mai di vi
sta Pambiente. le vicende po-
litiche e sociali. i condizlona-
menfi. quel filo segreto. in
somnia, che ftcne strettamen-
te unite tra loro ogni piccolo 
e grande cosa. 

Giustamente »1 sappio po
ne in rilieno U rnlore for-
mativo che ha avuto in Tree-
cam, agh inizi della sua at-
ftrifd artistica. la partecipa-
zior.e a un movimento pitto-
rico cosl ricco di rolori idca-
li quol e stato • Corrente •: 
una partecipazione che, se al-
I'inizio era forse solo una ri
cerca di affinila. ben presto 
dlcentb ricerca • delle grandi 
problematiche europee net 
quadro della lotta antifasci-
sta, conaulsta di un tinoiian-
pio piu librro c nuovo. co-
scienza di un'arte che fosse 
impegno integrale. 

Nel dopoguerra. spentesi 
certe istanze conlenutistiche, 
la ricerca formale si faceva 
pii'i esasperantc, fine a sc 
stesso, portata all* conse-
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guenze piu estreme. Ma se 
in questa direzione marciava 
Varte che doveva ben presto 
diventare "ufflctale", altre 
forze premevano nell'opposta 
direzione, alia ricerca di va~ 
lori poctici che permettesse-
ro di conservare intatta Vim-
inagine delVuomo. La storia 
di questo gruppo di artisti e 
la storia di Ernesto Treccani. 
Non si pub chiarire a fondo 
la sua personalita artistica 
se non si tiene cor.to della 
sua Tensione costante verso 
I'uomo • 

Di Treccani. nel libro, 4 ri-
portata una frase illuminantc 
a proposito: * I ricordi della 
mia infanzia stanno tra gli 
alberi di un grande giardmo 
lonibardo. Intorno a questo 
giardino familiare vi tra una 
lunga cinta di muro dietro 
cui si svolgeva la vita che 
non conoscevo, i l vocio •» lo 
zoccolare che si ripeteva piu 
volte in un giorno quando 
dalle ciminiere della tessitu
ra suonava la sirena per chia-
mare al lavoro o dare ti te-
gnale di riposo. La mia fa-
tica. per molti anni, / u di 
abbattere il muro resistente 
che rolera tenermi lontano 
dagli uomini e dalle donne 
che dentro di me amavo an-
cor prima di conosccre -. 

Ecco spiegato aual $ U suo 
costante punto d'arrivo, il 
traguardo a cui si prefigge 
di arrivare. Ecco la ragione 
della sua tenerezza, del suo 
colore, della sua IiricitA. An
che quando, nel gran flume 
del movimento realista, anda-
va nel Delta Padano e n W<*-
lissa a dipingere i contadim. 
gli affamat'u gli utniitati del
la terra e si comandava di 
essere duro. oggcttivo. preci
so. Sempre. anche dalla real
ta piu esasperantc, ne nsciva 
una notazionc, un'immaginc. 
che dava un lievito alto allc 
cose e le riempiva di doloro-
so strvggimento. 

Da questa via, come lesti-
monia il libro di De Micheu, 
Treccani non si e mai stac
cato, anche se il suo linguag
gio si e fatto piu Hbero. aw-
chr se gli elementi di fanta
sia ti tono infoUiti e sfuma-
no a volte n^I sogno. Un so-

, gno al cui ccntro e ancora 
I'uomo 

Aurelio NaUli 
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