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architettura 

Edificio per uffici in via Torino a Roma finito di progettare nel 
1956 e ultimato nel 1958 , 

La scorn pa rsa dell'architetto 
Ada I berto Li bera 

Un corretto 
«mediatore» 

La scomparsa prematura 
dell'architetto Adalberto Li
bera, avvenuta in Roma il 17 
Tiiarzo, spinge a un prima 
tcntativo di esaminare, attra-
verso la sua opera e la sua 
personalita, quella corrente 
razionalista italiana che, da 
punto di riferimento culturale 
negli anni dal '30 al '40, si e 
trasformata in questo dopo-
guerra in corretta esecutrice 
dei compifi che la situazione 
italiana ha richiesto nel sua 
sviluppo piii recente. 

II periodo «/asctsta» del 
razionalismo italiano e stato 
esaminato in saggi e articoli 
d» notevole interesse; la pia 
recente - continuita ~ di esso, 
fuori dagli equivoci politici 
di allora, non e stata ancora 
affrontata in un esame criti-
co, capace di mettere in luce 
i motwi validi e le contrad-
dizioni dt quel movimenta. 
proprio verificandolo in con-
dizioni politiche e culturali 
cost diverse, quali sono state 
quelle prima e dopo Vultima 
guerra. A cid ha probabil-
mentc contribuito il fatto che 
la scomparsa di Pagano e di 
Terragni, i due maggxori pro-
tagonisti, e venuta a coinci-
dere con la fine del prima 
periodo. 

L'esperienza 
razionalista 

Non vi e dubbio che Adal
berto Libera, per eta e for-
viazione, e stato invece uno 
dei * ponti * di tale continui
ta e soiluppo, portando 
l'esperienza razionalista fino 
alle estreme conseguenze che 
cssa poteva raggiungerc nel~ 
le mutate condizioni odierne. 

Laureatosi presso la Facol-
ta di architettura di Roma 
nel 1929 con uno dei prjmi 
progetti *moderni» e antiac-
cademici fassieme a Ridolfi 
con cut collabord net primi 
tempi), Libera fu subito uno 
dei punti di riferimento dc-
gli incertl e diuisi giocant ar-
chiletli del gruppo romano: 
fu suo il merito di compren-
dere che, per porsi corns al-
lernativa al gruppo ufficiale, 
era necessano collegare le 
forze in campo nazionale e, 
soprattutto, slabihre contatti 
stabih con il ola formato 
gruppo tormese-milanese, da 
circa due anni presente nel-
le polemiche. Tale valutazio-
ne portd, nel 1930. olio costi-
tuzione del Moclmento Ita
liano 'per VArchitettura Ra-

" zionale (di cui egli fu segre-
tario generale), che, se non 
ebbe il tempo di divenire un 

centro organizzatore di una 
cultura diversa, riuscl tutta-
via a indicate un'alternativa 
all'incultura imperante, pur 
con tutti gli equivoci di * ve
ra fascismo », rivoluzionario 
e popolare, che la vicenda 
architettonica italiana portd 
con sk fino alia Resistenza. 

1 suoi primi lavori, come 
quelli di moltl altri, restano 
in tale ambiguita: la mostra 
della rivoluzione fascista, al-
lestita in collaborazione con 
De Renzi, e condotta con un 
linguaggio scarno e sintett-
co, (piii efficace a polemi-
co?), mentre il concorso per 
i palazzi postali di Roma, 
vinto con Ridolfi, Samona e 
altri, e realizzato nell'uffi-
cio posfale del quartiere 
Aventino, fa intravvedere le 
posstbiiita ciuili e ordinatrici 
del nuovo linguaggio archi-
tettonico. 

La grande kermesse del-
VE.42 coinvolge anche Libe
ra, che partecipa, vincendolo, 
al concorso per il palazzo dei 
congressi; il progetto, nel-
Vimpostazione planimetrica t 
nella rappresentazione, tenia 
ancora di salvare il noccio-
lo di una metodologia fun-
zionale, che verra notevol-
mente deformata nella realiz-
zazione concreta. E se in 
questa, soprattutto all'inter-
no, non ritroviamo la gros-
solanita e I'approssimazione 
di tanti edi/ici delPEt/R. tut-
tavia si perde la cocrenza 
dei raztonalistt mtlanesi ed 
e troppo tardi per riallac-
ciarsi alle esperienze neoclas-
sicheggianti degli scandinavi. 

Nell'immediato dopoguerra 
Libera non figura tra i pro-
tagonisti delle prime propo-
ste innovatrici, dei primi 
prandi concorsi: si iscrive al-
VAssociazione per I'architet-
tura organica, ma continua 
a mettere a fuoco una meto
dologia basata sull'osserva-
zxone delle esigenze piu di-
rette, minute, della vita quo-
tidiana, in partjcolare di 
quelle collegate alValloggio e 
ai problemi residenziali. Cid 
lo porta a intervenire nel 
costituendo organismo del-
VINA-Casa, tentando di for-
mare un centro di studi che 
raccolga, ordini e guidi le 
esperienze disparate e spes-
so frantumate che si vanno 
compiendo. Non ritroveremo 
quindi nel suo operare la 
crisi e la partecipazione ac-
corata ai mutamenti di un 
Ridolfi. ne il falso verna-
colo di molti milanesi; ma 
nemmeno gli sbapli, t tenten-
namenti e I continui -supe-
ramenti * espressivi di mol
ti suoi coetanei o piii gio-
vani. 

La tendenza aTla teorlzza-

Inaugurazione del Premio 
Modigliani a Livorno 

Domani alle ore i l avra 
luogo, alia Casa Comunale 
della Culiura , in piazza 
Gucrrazzi, Tinaugurazione 
della mostra del « VII Pre
mio di P i t tura e scultura 
Amedeo Modigliani >. Du-
r s n U l a cerimonia saranno 

conferiti i premi ai vinci-
tori. Nel quadro di questa 
edizione e stata anche cu
rat a ed allestita nel Palaz
zo del Museo (Piazza Civi-
ca) la mostra «Aspe t t i 
della ricerca informale in 
Italia fino al 1937 >, 

zione e alia schematizzazione 
— come garanzie di operare 
validamente — lo troviamo, 
in piena crisi neorealistica, 
nello scritto «La ecala del 
quartiere residenziale» e 
nella ~ sua concreta appllca-
zione, Vnnita di abitazione 
orizzontale nel quartiere Tu~ 
scolano in Roma. «Non dob-
biamo pretendere di conosce-
re 1'esatta valutaztone dei 
fenomeni. ma piuttosto cono-
scere la validita dell'appros-
simazione »: e Vunita orizzon
tale e un'ipotesi e un espe-
rimento che, se non ritro-
vano nelVuso immediato la 
loro conferma, servono al-
Vautore per dimostrare che 
la soluzione del problema re
sidenziale non e univoca e 
sfabilita una volta per sem-
pre. , Tale posizione la ri
troviamo nella parte del vil-
laggio olimpico realizzata da 
Libera, nel palazzo per uffi
ci in via Torino in Roma, nel
la chiesa di La Spezia, nelle 
opere piii recenti. 

II messaggio 
di Le Corbusier 

Libera e stato forse I'uni-
co architetto italiano che, ac-
cettando e sviluppando un 
metodo razionalista, analitico 
e oggettivo, abbia tentato di 
collegarlo ad alcune ipotesi 
del messaggio lecorbusieria-
no, in particolare a quelle 
abitntive: dal ciclo dei cibl — 
base dello studio di una cu-
cina — egli arriva per suc
cessive analisi fino all'unitd 
di abitazione con servizi 
centrali, scartando ognl pos-
sibile deoiazione che la realtA 
concreta pud suggerire. * OR-
gi la pretesa e di fare del-
i'arte. mentre bigognerebbe 
fare soltanto delle cose cor-
rette, ma farle dawero cor-
rette »: cid I'ha portato a una 
notevole cocrenza di linauap-
gio, fuori dalle crisi del do
poguerra, precisando un me
todo che tende piii a realiz-
zare una citHltd che a inter-
pretarla o ad anticiparla. La 
lucida consapevolezza di tali 
Zimiti, ma anche la coscienza 
della loro ralidita contro mol-
te delle ~incivilta» esisten-
ti. gli ha permesso di contri
bute a una sistemazione pi*< 
avanzata della societa attua-
le, seppnre non profondn-
mente diversa. 

Questo ruolo di 'mediato-
re - si era completato nel-
Vinsegnamento universitario 
della composizione architet
tonica, a Firenze prima e a 
Roma recentemente; nelle 
strutture antiquate e retrivc 
delVUniversita italiana Libp-
ra aveva portato la sua espe-
rienza e la sua certezza, rom-
pendo gli schemi precedenti; 
onestamente si e fermato di 
fronte agli srihippi piu at-
tuali. pur avvertendone In 
sosianziale validita: «„.comf 
fa un giovane a cominciarc 
la professione? IT una cosa 
spaventosa. In Italia, tutto e 
riunito al vertlce della pi-
ramide economica. Chi non e 
a quel vertice. sta sotto e de-
ve subire: fa il disegnatore. I 
grandi nomi. quelli che arri-
vano In qualche maniern, 
mcttono la firm a e gli altri 
lavorano - . 

Carlo Aymonino 

arti figurative 
NAPOLI 

Bacon 
e Sutherland 

La mostra di Francis Bacon 
e di Graham Sutherland che 
ei e Inaugurata il 16 marzo e 
rcstera aperta fino al pros-
simo 5 apnle. ci permette <li 
riaprire positivamente il di-
ecorso sulla galleria «Il Cen
tro » e eulla sua funzione, 
nell'ambito della cultura fi-
gurntiva napoletana. Le ulti
mo moetre allestite da que
sta galleria si 6ono 6taccate 
dalle manifestnzloni di stret-
ta oc^ervanza mercantile per 
puntare 6U valori piu auten-
tici e eu personalita artisti-
chp piu libere ed originali. 
Un segno confortante di que
sta ripresa fu la mostra dei 
«Maestri della pittura mo-
derna *•. aperta ai primi dello 
scorao febbralo. Essa. eebbp-
ne fosse improntata ad una 
evidente casualita di scelta 
critlca. presentava un gruppo 
di opere dl valore aesoluto 
(il Picasso, il Permoke. il 
Rousseau, il piccolo Morandi 
grigio) le quali — vedi caso 
— erano tutte improntate al
ia figurazione tradizionale. 
mentre gli altri dipinti espo-
stl o si rjferivano a valori 
'<montati» dal mercato cor
rente (Campigli. Vieira da 
Silva, Gruber. Tobey) oppure 
avevano un semplice valore 
di presenza. « dl firma ». An
che la mostra pereonale del 
pittore franco-rumeno Robert 
Helman presentava motivi di 
interesse per il modo col qua
le questo artista rieece a ri-
dare energia vitale ai temi 
della luce in * plein air». 
conservando. nell' insistenza 
delle sue pennellate fitte e 
grasse. tutte dispoete nel sen-
so dei piani costruttivi. una 
immagine vagamente impres-
sionista. con una colorazione 
che, nella sua elementarita, 
ricorda quella di Jon Andre-
ecu. il grande pittore rome-
no, morto giovanissimo. nel 
1882. ii quale rappresentb fl. 
tramite piu sensibile e intelli-
gente tra la cultura figurati-
va provinciale del 6Uo paese 
e le grandi esperienze cezan-
niane. 

Sutherland e Bacon sono i 
piu vivi e 6ensibili pittori in-
glesi contemporanei. La loro 
opera si collega direttamente 
e in modo oiiginale. a quelle 
correnti di ricerca figurativa 
che ha impegnato e impegna 
oggi. nel mondo intero. gli 
artisti creatori piCi respon-
6abili. in senso anti-accademi-
co e moderno: dai meiBicani 
a Guttuso; da Ben Shahn ai 
giovani de «La Ruche»: da 
Henri Moore a de Kooning. 
Pignon e Appel; dai giovani 
realisti romani ai maestri 
dell'avanguardia etorica come 
Picasso, Braque. Chagall e 
Mird; i quali ultimi ricreano 
continuamente il loro linguag
gio opponendosi ai manieri-
em0 delle recenti esperienze 
neo-avanguardiste. 

Luigj Carluccio. nei breve 
scritto introduttivo al catalo-
go della esposizione (final-
mente uno scritto che ei stac-
ca sugli altri che la galleria 
•dl Cen t ro - ha fatto stam-
pare finora sui suoi lussuosi 
cataloghi) afferma che ora. 
in opposizione alia tendenza, 
diffusasi nell'ultimo dopo
guerra, ad uniformare il lin
guaggio delle arti, si - fa piu 
acuto il bisogno di eottolinea-
re le variazioni e le discor-
danze come segni rivelatori 
di liberta, di originalita e di 
autonomia». Non e da oggi 
che noi di queste, e altre co
se. fiiamo convinti. £ £iamo 
convinti che le conquiste 
della fictenza e della tecni-
ca, rannullame.tto delle di-
stanze geografiche e astro-
nomiche e le p>" profonde 
trasformazioni della societa 

non annullano, anzi, al con-
' trario. alimc-ntano le ricerche 

indiv<duali e spingono I'ar-
tista a scoprire nuovi conte-
nuti poetici nel mondo cho 
lo circonda. . > 

Artisti come Bacon e Su
therland 6ono radicati fino 
:n fondo nel mondo sociale 
e culturale 'del loro paesc 
La univereallta de] loro mes
saggio, e anche la sua attua-
lita e storiclta. risiede nello 
aver essi sempre snputo man-
tener vivo il contatto con la 
grande tradizlone romantica 
del mondo anglosassone. ma 
6oprattutto nell'essere rima-
eti sensibili alia 6toria e ai 
sentimenti universali. Essi n-
fuggono dal manierismo este-
tizzante'del neo-avanguardi-
smo e afferniano con ener
gia l'esigenza di un'arte ini-
pegnata 

L a pittura di Sutherland i' 
analogical la roalta vegetale 
e animate alia quale egli si 
ispira costituisce un pretesto 
per ricostruire nella sua piii 
feroce e crndele esprefKione 
gli aspetti piu mquietanti del 
mondo contemporaneo. I tu-
beri, le spine, i fiori 6trani. 
alati. e le forme aspre e pun-
genti della sua figuraizone 
non hanno nulla di gratuito. 
Non a caso il mondo fanta-
stico di Sutherland si ricol-
lega all' espressionismo di 
Picasso e a quegli 6tudi pre
paratory per Guernica che 
ruppero gli schemi dell'avan
guardia e affermarono l*im-
pegno umano e morale dello 
artista. Ricorrono, nella pro-
duzione pittorica di Suther
land. i temi della devastazio-
ne e della protesta. specie nei 
quadri che l'artista dipinse 
tra il 1939 e il 1944. come a 
commento della guerra con
tro i nazifascisti. In questa 
mostra maucano aifaito le 
opere di quel periodo; vi pre-
dominano quadri di ispira-
zione naturalistica nei quali, 
tuttavia, quel giuoco di al-
lusioni e sempre operante. 
Negli ultimi quadri la ten-
sione e meno drammatica « 
l'artista indulge alia contem-
plazione e aH'idillio. Mi ri-
ferisco alio fiplendido dipin-
to intitolato «tre forme so-
epese", del 1962, nel quale i 
verdi teneri, quei rosa pre-

. ziosi e spenti e i bianchi cal- . 
di £i articolano in una com
posizione di straordinario po-
tere suggestivo: come l'imma-
gine di una primavera remo-
ta e desiderata o il richiamo 
di una grande eperanza. • 

Francis Bacon porta, fra 
l'altro. i.eUa eua pittura la 
esperienza virile e dolorosa 
della giov^nile esperienza di 
operaio in una grande citta 
moderna. Quel mondo sor-
dido del grandi ambienti 
collettivi delle citta; le ca-
mere deserte che sembra-
no in attesa di un carne-
fice e di un uomo da tor-
turare; quei nudi pietosi, 
buttati su un lettuccio d'ospe-
dale, in un intrico di tubi di 
ferro illuminati di striscio da 
una luce fredda. da obitorio; 
quei volti come tumefatti e 
violentati da uno scontro 0 
dalle percofese di un secon-
dino; quel cranio di gorilla 
bianchiccio nella stanza ver-
d e immensa e silenziosa so
no gli aspetti di un a realta 
atroce che l'artista scopre con 
orrore e denunzia con violen-
za. urlando la sua dispera-
zione. Qui le famose ««varia
zioni sul tema di Velasquez* 
che costituiron0 i primi ac-
cenni alia scoperta di questo 
tragico mondo. sono ormai 
lontane. Bacon, nelle sue 
ultime opere rende aQcor piu 
scarna l'immagine. raggiun-
gendo un vigore e una evi-
denza plastica di una vio-
lenza quasi cinematografica. 

Paolo Ricci 

BOLOGNA ROMA 

Casarini: « Porto di New York » 

Casarini 
Si e aperta a Bologna da 

qualche giorr.o. presso il Mu
seo civico, la mostra di Athos 
Casarini, un artista bologne-
se, nato nel 1883 ed emigrato 
in America, in cerca di fortu-
na. nel 1908. Di lui pochi si 
ricordavano, e chi se ne ri-
cordava. non conosceva, tut
tavia, le sue opere. 

Ora. per merito di Franco 
Solmi. con l'aiuto del Comune, 
della Galleria d'arte moderna 
e del Museo civico, Athos Ca
sarini e finalmente proposto 
ai suoi concittadini e alia cri-
tica nell'interezza del suo iti-
nerario artistico, e cioe a par-
tire dalle sue prime opere, 
precedent! il '900. sino ai suoi 
ultimi lavori eseguiti a New 
York poco pri.na che ritor-
nasse in Italia per parteci-
pare alia prima guerra mon-
diale. 

Nell'attehta e circostanzia-
ta introduzione al catalogo, 
Solmi delinea la personalita 
artistica di Casarini in tutte 
le sue componenti. rievocan-
do la vivacita dell'ambiente 
artistico bolognese tra la fine 
e 1'inizio del secolo. In que
sto ambiente positivista e car-
ducciano. Casarini era pero 
stimolato energicamente ver
so esperienze diverse, piu 
avanzate e nuove, di cui gli 
giungevano notizie dalTEuro-
pa. Co6l egli sentl le sugge-
stioni dei grandi disegnatori 
francesi, del «liberty» e del 
simbolismo. 

Era questa la strada di al
tri artisti che nello stesso pe
riodo operavano in Italia: di 
Carra, per esempio, o di un 
architetto come Sant'FJia: la 
strada che condusse questi 
artisti al futurismo. 

E al futurismo approdo an
che il Casarini. Ma ormai egli 
era gia negli Stati Uniti. E' 
estremamente interessante ve-
dere i quadri che qui il Ca
sarini ha dipinto. Non e'e 
dubbio che egli seppe inserir-

si rapidamente nella cultura 
figurativa americana piu vi
va. e cioe in quel filone rea-
listico che di essa costituisce 
il lato piu solido e originale. 
Con uno stile preciso e fer-
mo, Casarini ha dipinto il por-
to di New York .i grattacie-
li. i ponti metallici sospesi. le 
strade della grande citta. 

In questi quadri realismo e 
simbolismo si compenetrano, 
trattenendo nella loro luce 
il ricordo dei colori tanto 
cari al divisionismo italiano: 
i viola, i rossi fulvi, i bian
chi lattiginosi. Questa parte 
della mostra e senz'altrc la 
piu alta, quella che ci fa co-
noscere un Casarini maturo. 

La parte piii propriamente 
futurista. come risultato poe-
tico, e forse meno compiuta, 
ma e ugualmente importante, 
almeno dal punto di vista sto-
rico. Con questi quadri Casa
rini si pone tra quei pochi 
artisti che. all'alba del secolo. 
hanno introdotto in America 
i primi elementi deiresperien-
za moderna europea, che poi, 
nel bene e nel male, hanno 
avuto cosl impetuoso sviluppo. 

Dove avrebbe potuto arri-
vare Casarini non lo possia-
mo sapere: il 12 settembre 
del 1917 cadde sul fronte ita
liano. Come Sant'Elia. come 
Serra, come Slataper. Anche 
Boccioni .moriva, sia pure per 
cause indirette, per colpa del
la guerra. Si chiudeva un'epo-
ca e un'altra ne incomincia-
va. Anche l'esperienza futu
rista, dopo la serieta delle 
prime ricerche. si insabbia-
va nell'eccitazione oratoria di 
Marinetti e nel fascismo. La 
storia delle avanguardie' ita-
liane sarebbe ormai passata 
da un'altra parte. Ma i qua
dri di Casarini. opportuna-
mente raccolti ed esposti, so
no 11 a testimoniare di una 
epoca e di una vicenda: so
no un anello della catena di 
questa vicenda che noi non 
conoscevamo ancora. 

Mario De Micheli 

Vespignani 
«< Bisognerebbe incidere le 

tavole di anatomia del nostro 
tempo, dissuasi della incorrut-
tibile maesta delle proporzioni 
leonardesche. L'anatomia del 
tempo di Hiroshima e di Al-
geri. Dopo Pollock. Disegnarla 
sul delta del Mekong e qui a 
Ostta, la disarmonia della vita 
che si prepara alia morte. A-
desso che la pura bellezza del
le forme non ha senso se non 
si macchia del rimorso delle 
persecuzioni. se la poesla non 
si rinnega diventando raura -. 
Sono alcune frasi di una pagi-
ua che Renzo Vespignani ha 
scritto a introduzione di due 
sue mostre aperte contempora-
neamente a Roma (30 disegni 
e dipinti esposti alia « Nuova 
Pesa »•) e a Modena (16 gran
di disegni alia galleria ««Mu-
tina >•), mostre che costituisco-
no uno dei momenti poetici 
di piu aspra venta e di piu 
acuta tensione morale e for-
male che il pittore abbia mai 
raggiunto in venti anni di la-
voro. 

Si tratta di opere as6ai re
centi che ossesaivamente rap-
presentano la forma umana. il 
nudo. in una dimensione mo-
numentale ma paurosamente 
consunta, ferlta, dilaniata. Da 
Essere'o non essere, Diarto dt 
Hiroshima e Nagasaki di Gun-
ter Anders .il quale perd giu-
stamente precisa. in una delle 
sue «Tesi sull'eta atomica», non 
essere la nostra 1'epoca dell'an-
goscia ma. al contrario. I'epo-
ca della minimizzaz>one e dcl-
Vinettitudine all'angoscia, Ve
spignani ha scelto una frase 
come « insegna » di queste mo
stre: «Non aver paura della 
paura, abbi coraggio di aver 
paura. E anche quello di far 
paura. Fa* paura al tuo vicino 
come a te stesso». 

E' difficile, quasi impossibile 
raccontare la pittura come si 
pub fare per un libro. per un 
film, per un'opera di teatro. 
Difficile dire al lettore tutto 
cib che. ai nostri occhi. que
sto impressionante gruppo di 
dipinti dicono del presente e 
della sua forza di proiezione 
nella memoria dei nostri anni 
e nella allucinante previsione 
di un possibile future. Vor-
remmo tentare un'illustrazio-
ne. Ho visto e rivisto molte 
volte queste opere, non po-
ch£ di esse le ho seguite nel 
loro concreto farsi pittura. Le 
rivedo tutte assieme e mi im-
pressiona la contraddizione che 
senza menzogne morali o sti-
listiche l'artista dichiara: il 
pensiero dominante di eleva-
re un monumento all'uomo di 
oggi con le sue stesse mace-
rie, con le sue stesse ceneri. 
Questo uomo sembra aver per-
duto la sua concretezza vitale. 
gli abiti del suo essere sociale 
— aguzzino o vittima per dir-
la con l'artista, perche esistono 
gli aguzzini e le vittime. II suo 
volto affonda nell'ombra del-
l'ignominia o del terrore. op-
pure e come pesto dalle tor
ture. non ha assolutamente piu 
volto come jl giapponese ato-
mizzato che pizzica ammonito-
re lo strumento sul ponte di 
Hiroshima nella indifferenza 
abitudinaria e del quale scrive 
Giinther Anders: •« Ri.=cattiamo 
quell'uomo dal suo ufficio. Fac-
ciamo quanto occorre perche 
sia possibile dirgli: Non sei 
piu necessario, puoi lasciare il 
tuo posto ». 

Dal punto di vista formale 
le opere sono caratterizzate da 
una tensione che colpisce pro-
fondamente ma che spaventa* 
e come un grido lanciato Ion-
tano a un Michelangelo che si 
sgretola nel deserto, uno sguar-
do disperato alia solitudine del 
Cristo morto dipinto da Grii-
newald col corpo trafitto da 
tante spine che nessuno po-
tra arrivare mai a contare ma 
che fl pittore dipinse a una a 
una. Mi torna in mente un^ 
frase di Van Gogh, in una let-

MILAN0 

Francis Bacon: « Nudo sdraiato » uno dei 
dipinti piu importanti esposti alia galleria 
« II Centro » a Napoli 

Porzano, 
* 

Renzini 
Alia Galleria Gian Ferrari 

(Via Gesii 19) espone Giaco-
mo Porzanof, di cui il nostro 
giornale 6* e gî > in varie oc-
casioni. occupato. Porzano e 

un disegnatore e soprattutto 
un disegnatore di costume, n 
suo segno e nitido. inciaivo, 
definito. e questa definjtezza 
gli serve per stringere quasi 
epigrammaticamentc le fisio-
nomie e i gesti dei suoi per-
sonaggi in una rappresenta
zione di assoluta evidenza. 
Egli possiede la capacita dl 
penetrare la natura psicolo-
gica dei tipi che ama raffi-
gurare: tipi d'ogni classP e 
rango. che egli vede con oc-
chio divereo. con 6impatia o 
5p;etatezza. con trattenuta 
pieta o caustica minuzia. Da 
questo punto di vista Porza
no e veramente un art&ta che 
rivela qualcosa della • corn-
media • umaia - del nostro 

• tempo: ne rivela il cinismo, 
la vanita. l a crudelta, i a noia, 

' la nHsschinita. l'amarezza. 
Questi elementi. con la *ua 
penna, eglMi scrive e li de-
scrive. Suo merito e quello 
di aver coscienza dei propri 
mezzl c quindi di aver impa-
rato ad usarli come megl:o 
non sarebbe stato possibile. 

, Contemporaneamente alia 
mostra di Porzano, la Galle
ria Gian Ferrari espone una 
stupenda serie di acquarelli 
di Rodin. 

Un'altra mostra interessan
te 4 quella di Amedeo Renzi
ni, alia Galleria Vinciana. 
Renzini e un pittore di Vene-
zia sui quarantacinque anni. 
Da tempo lavora in disparte. 
accanlto a far da solo, a tro-

vare da solo la propria «Uada. 

E. almeno a mio awiso. la 
strada l'ha trovata. L'ha tro-
vata in un contatto immedia
to con gli uomini, col senso 
della loro cronaca. Chiave 
del suo lavoro e il disegno: 
anche la sua maniera di di-
pingere nasce da una spin-
ta graflca. Ma il disegno e ric-
co. nervoso. carico di una 6ua 
furia che riesce assai effi-' 
cacemente a rendere la gesti-
colante drammaticita di un 
gruppo. di una mischia. di una 
rissa. Nell'autopresentazione 
del catalogo egli ha scritto: 
«Cosi sono andato in giro 
a vedere come sono fattt que
sti uomini da dipingere ed & 
stata una grande scoperta. 
Devo dire che amo i miei 
personaggi e se sono diventa-
ti nudi. senza le maschere e i 
distintivi e l'abito che fa il 
monaco, e perche mi sembra-
no piu veri cosl». Scoprendo 
gli uomini. Renzini ha sco-
perto se stesso: il punto a cui 
e oggi arrivato costituisce un 
dato sicuro su cui puntare i 
piedi per andare avantl Ren
zini ha dimostrato di avere 
doti e costanza. 

Cavaliere 
Presentando una * pereona

le - di Cavaliere, allestita a 
Torino lo scorso anno, ho gia 
avuto occasione di oarlare del 
suo •< moderno racconto pla-
stico». Oggi quel disconso. a 
maggior ragione, potrej ri-
peterlo per la mostra inaugu
rata presso la Galleria Levi 
(via Montenapoleone 12). Ma 
chi conosce Cavaliere $a che 
questo e sempre stato il euo 
a^sillo, sin dai 1949 almeno. 
sin da quando modellava le 
facciate delle case dei din-
torni di via Larga coi nottur-
ni personaggi equivoci del 
quartiere. 

La mostra odienia cerca di 
ricMtruire addirittur* l'inte-

ra vita di un personaggio: la 
vita di Gustavo B.: un per
sonaggio normale, un picco
lo uomo comune. un impie-
gato, una creatura senza lati 
eroici. senza particolari qua
nta, che s'awentura nell'm-
granaggio dell'esistenza. 

Gia da queste indicazlont 
si pu6 capire quale puo es
sere, quale e, il carattere del 
racconto di Cavaliere. E' un 
racconto ora ironico. ora pa-
tetico. ora miracolistico. ora 
drammatico, ora semplice-
mente stravagante. Non e fa
cile vivere per Gustavo B.. e 
tutt'altro che facile! Il mon
do e complicato: la citta e 
ostile. 1'ufficio un a prigione 
vigltata dal ragionier Rossi. 
la natura un mirabolante mi-
ftero da decifrare. l'amore 
un'esaltazione che da il ca-
pogiro. la morte. be. la morte 
** come essere chiusi per sem
pre. ermeticamente. in un ba-
rattolo. 

Cavaliere, per il suo rac
conto. utilizza modi divensL 
La coarenza la cerca soltan
to nell'ordine deU'espressione. 
Egli ha meeso a frutto ogni 
esperienza. dalla esperienza 
realist a a quella surrealista, 
con saggia 6preg;udicatezza. 
Risultato; una scultura figu
rativa. aspra. concisa. imma-
ginosa. sempre sorprendente 
e acuta Le superfici su cui 
sono confitti alberi. muri. cn-
stalli. personaggi non risol-
vono quindi soltanto un pro
blema di spazi e di cadenzc. 
ma scoprono momenti di ten
sione. d'inquietudine. di « cn-
tica del sistema». In altre 
parole il mondo poetico di 
Cavaliere e attlvo. tnsorgen-
te. non e un mondo di nn-
goseia e di aequiescenza. 

Nel panorama della scul
tura d'oggi, per tutte queste 
doti, Cavaliere c un punto 
di energia, dl vitalita. 

lera del 1884 ai fratello Th6o. 
e cho. in qualche modo. pub 
esjere rifenta alia straordina-
rli tensione formale attuale di 
Vespignani: ««Le moulin n'y 
est plus, le vent y est encore.. 
Il mulino non e'e piu. il vento 
e'e ancora .. •>. Ma agqiungovn 
Van Gogh: «lo te lo ripeto: 
noi eravamo allora nel '48 « 
oggi siamo nel 1884: allora c'«-
rano le barrtcate nelle stra
de; oggi, non ci sono piii. ma 
e'e una barricata fra il vec-
chio e il nuovo, che sono in-
ponciliabili. oh si! e cl6 vale 
nell'84 altrettanto bene che nel 
•48 >•. 

Voglio dire che questa ten
sione di Vespignani e vera, 
ammonitrice e anche llbera-
trice. Ma questo «titanismo >• 
corroso di forme crltiche del 
mondo e dflla cultura potrft 
il pittore tenerlo in piedi se 
tale tensione non si scarichera 
concretamente secondo una di-
rezione storica precisa e im-
placabile? E' la questions del 
titanismo di Michelangelo che 
cova il manierismo: il pro-
lungamcnto edtenuato di cer-
te forme titnniche cariche di 
poderosa energia che non tro-
va dove e cosa concretamente 
colpire E penso alia funzione 
del Caravaggio che fu rivolu-
zionaria perche concreta. an
che se meno spiritualistica-
mente titanica: ognl gesto ft 
giustificato da un'azione e nel-
l'agire l'uomo ricrea intorno a 
se uno spazio dove si ricom-
pone un mondo per moltl ver-
6i addirittura inedito. 

In breve, pub essere logo-
rante criticare e demolire il 
mondo borghese in solitudine. 
in una ricerca drammaticamen-
te appartata da quella ideolo-
gia che ha dato prlncipio * 
continua questa demolizione 
storica. Cib va oltre Vespigna
ni. riguarda la situazione della 
pittura italiana. un po* tuttt 
noi: senza retorica. proprio co
me intendeva Van Gogh, e re-
sponsabilita storica nostra riu-
scire a stare nel cuore della 
propria classe. 

Dario Micacchi 

42 incisioni 
di Picasso 

Una mostra di 42 inci
sioni su linoleum di Pablo 
Picasso si e inaugurata al
ia galleria romana « I I Se
gno > (via Capo le Case, 
4 ) . Si t ra t ta di recenti 
opere del grande maest ro 
realista, fra le p iu straor-
dinarie, pe r qualita poetica 
e per tecnica, della sua 
splendida att ivita grafica. 

Nella foto: Figara fem-
minile. 

De Grada 
Alia Galleria dell'Annuncia-

ta (Via Manzoni 46) e stata 
ordinata un'ottima mostra re-
trospettiva di Raffaele De 
Grada. II poeta Montale. che 
la presenta, scrive un elogio 
caldo e criticamente esatto 
dell'arte di De Grada e al 
tempo stesso traccia un vivo 
ritratto dell'amico: "Quando 
villeggiava a Vittoria Apua-
na mi accadeva spesso di in-
contrare Raffaele De Grada 
arrancante su una vecchia b.-
cicletta, armato di tavolozza, 
treppiedi e pcnnelli, sempre 
in moto alia scoperta del 
"* motivo "„. D e Grada e stato 
uno degli ultimi veri pittori 
nostri che abbiano conferito 
all'oggetto di natura una «or-
ta di indubitabile obiettivita. 
Era senza dubbio uno di que
gli uomini per i quali il mon
do esterno estate; e questo t 
ancora il miglior passaporto 
che possa raccomandare un 
artist a ». 

La mostra illumina l'intero 
ciclo deH'attivita creativa di 
De Grada. lasciando tuttavia 
un posto maggiore at quadri 
della giovinezza. Da questa 
visione complessiva esce ri-
confermata l'immagrne di un 
pittore forte, asciutto. con
crete che sa cogliere il sen* 
so largo e profondo della na
tura senza indulgere a sensi-
b'.lismi e ad effusioni della 
amma. 

Una pittura calma e con-
sapevole. sicura e confortan
te: ecco I'impressione che og
gi riceve chi guards questi 
quadri. E guardandoli il ri
cordo di De Grada si ravviva: 
il ricordo della sua fedelta 
all'art<\ della sua ' dirittura 
morale, dell'impegno con cUl 
ha saputo lavorare sino aw 
suoi ultimi mesi di vita Fuo
ri dei gruppi, dei movimentl 

m. cu m. 


