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Alia galleria, Marlbo
rough di Roma, via Gre-
goriana 5, EmJllo Ve-
dova espone i «pluri-
ml». Un'adeguata regia. 
presenta questefopereV 
come una sferza contro 
I'lnerzia. Segnano inve-
ce nel pittore informa-
le un grave momento 
di impotenza. 

La trovata c'e, indiscutt-
bilmente. Si da spettaco
lo. Ma non si tratta '• del 
c Circo ambulante Zero > 
di Diisseldorf. Si recita a 
soggelto: passare dalla 
inerzia ' all'a/.ione i ovvero 

". «non possiamo rimanere 
eternamente chiust nella 
pancia della mamma per
che ci impensierisce quel-
lo che c'e fuori. Dobbiamo 

; venire alia luce, rmuncia-
"• re ad essere protetti >. Si 
accendono le luci — e che 
Inci! Possiamo prendere 
posto ' dopo aver battuto 
gli sttncht contro i pluri-
mi rti Vedova. nolle sale 
della galleria Marlborough 
che'. ancora non sono riu-
scite a svmcolarsi dal'o 
spazio della prospettiva 
euclidea e dal tempo del
l'orologio che tanto spregia 
Giulio Carlo Argan. .,-." 
• Ci vicne detto con- dot-
trina • che • « da spettncolo 
anche il monaco buddista 
che si cosparge di benzina 
e si lascia bruciare in un 
crocicchio di Saigon > E 
voi capite, allora, • a che 

' giuoco giochiamo. Ci vie-
. ne ••' detto che * Vedova, 

questa volta, e arrivato al-
Vappuntamento qualche mi-
nnto prima: la sua era la 
pittura della protesta. ora 
e la pittura dell'impazien-
za, con tutto Vumore. Vait-
dacia. il disprezzo del mar-
gine di rischio dell'avan-
guardia. Non e piu una 
pittura fntta '.' ipotizzando 
0 sognando la rivoluzionr: 
se la porta dentro. e si agi-
ta come-, nel grembo. un 
bambino che abbin fretta 
diJnascerey E noi che 
pensavamo che la rivolu
zione fosse gia nnta! Ln ri
voluzione < fuori > nuella 
che decide anche della ri-
voluzinne « dentro » • • .;.-> 
1 Invece siamo ''. di. nnovn 
al grembo. al grembo di 
Emilio Vedova Ma come 
avra fat to il Vedova a re-
star gravida"1 Ma tarninma 
alio spettacolo.'• prpparia-
mnei alVepifania. V temna 
dell'orologio — dice Ar
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Gubbio , j 

Prorogato il ; 
« Premio 

- " . ' • 

E. Caracciolo» 
II ConsigHo Direttivo dei-

I'Associazione Nazionale per I 
Centri Storici. riunitosi in 
data 29 Settembre" c a , ha de-
ciso di prorozare al 28 teb-
braio 1064 il termine ultimo 
per la presentazione delle ope
re eoncorrenti - al - - Pretnio 
Eduardo Caracciolo*. 
' L'istituzione. destmata a $e-
gnalare uo'opera od uoo stu
dio, - anche - non . reatizzato. 
avente • rilevante valore co-

. me esempio di ioterveoto oel 
- campo del rlsanamento con-
-" servativo dj un ceotro stori-
• co-artistico. prevede due ca-
'. tegone: ~ ^ •;•:•»•'?>- »T.V* 
- i' Premio di i progetlazlone; 

prende in esame - I'opera - di 
progettazione e di eventuate 
direzione dei lavori ed e per-
tanto riservaio agli Inaeghe* 
ri ed Architetti iscritt agli 

'. Albi gli studenti degli ulti-
\ mi due' anm delle Facolta, ed 
; IsYituti UniversirarL • d: la-
1 gegneria ed Arehitettiira. - II 

premio di L. 1.(100.000 sara 
assegnato da un'appofita Com? 

. missione Gcudicatrice coal 
- composta: On. prof. VinieiO 

Bald ell i, presidente dell'AssOr 
ciazione, prof, arch Giovanni 
Astengo. prof, arch Giovanni 

" Romano, prof arch I>>onardo 
Benevolo, dr. Antonio = C*-

" derna. •--••-. • <t-\ ' V-.-
Prcmto al Promocon degtt 

interventi: riservnto alle Am-
• minLstraziom Pubbliche > o 
' Private che abbiaiie patroc:-

nato o promosso '̂ tudj ed in
terventi »einpre.";nei campo 
del r.Mttamento. I: Premio 
in patfovs'ara 'a**eiiw:o diret-
tameme dal C.insljjlio Dirtt-
tivo :•••••-, '--•*.'. 
•'Per qualunque intormazio-
ne gli.intereiiaii 5: pouutio n-
voldere direttamente alia Se* 
Irataria della Aasociasiont, 
PiUM Oderifi, 3, Gubbio. , , 

^gan — non e quello che la 
rivoluzione deve ; trasfor-
mare se voglia cambiare la 
faccw del mondo. bensi il. 
tempo -dell' esistema II, 
tempo dell'orologio: venia-
mo al concrete at plurim! 
di Vedova. perche erava-• 
mo convintt che un ~ oro-
logio avesse gta segnato 
una cer.ta ora, fuori e den-

.: tro la testa dei marinai '.• 
rossi,. in , un fotogramma 
da \ molti non dimenticato 
di Eisenstein, perche ad •[ 
un certo giro delle lancet-
te dell'orologio era accadu- :• 
to che i costruttivisti e i 
prnriuttivisti sovietici seen-

• dessero dai treni famosi. • 
dngli autocarri. i dalle -, car-

' rette e facessero propa- •• 
ganda. teatro, comizio. ci
nema. pittura, scultura. ar- -
chitettura con tali e tanti 
plurimi che Vedova - do-
vrebbe arrossirc. . apnena 
un poco. con il • pudore 
chr si addice a chi e gra
vida. • • 

II COStO ; 

dei «plurimi» 
' Invece,''• ricominciamo 

tutto daccapo: un pittore 
passa dalla inerzia all'azio-
ne ed ecco 1 plurimi arit-
mtct e aspaziali, coscienza 
che riparte da zero a dir-

. la con • Argan, ma le si-
gnore ci.si sfilano le calze 
e sbucciano git stinchi ben 

• curati, e costano tanti sol
di 1 plurimi, assai piu del
ta' latta di -' benzina del 
buddista di Saigon: 20 li-
tri, mtllenovecentoventi li
re itahane. Tra il gesto a 
Saigon e il gesto a Roma 
ce ne uno solo vero e 
< utile >. : Naturalmente il 
coraggio. le -• idee, la • mor-
te chi li paga? , 
' Si: proietla - un 0 infame 

< assemblage » net cinema 
di Roma, ma c'e la sequen-
za dt un monaco che bru-
cia a Saigon: ecco. io non 
so dire nulla, ma ricordo 
le parole di Majakowskij: 
< A voi dico. t prima che vi 
scaccino con il.calcw dei 
fucili: I smettetela'» Si. 

< smettiamola. tutu • Ed ora 
plurimo fnfti vedere — 
non rj sttipile se parlo co-
si ma H plurimo &' fattn 
apposta per ' far entrare 
nello spettacolo lo spetta-
tore:' poi. si spegneranno 
c li lumi » e « bona sera »! 
Scatola aperta. infranta — 
« L'attore si chiude in nno 
spazio troppo stretto. bnio, 
soffoennte. lo • spazio del 
propria "pnrticolare"'. quel
lo in cui tutti. bene o ma
le. niviamo 

« Siamo net mondo. nella 
realta. come in una scato
la: non vediamo nulla, 
udiamo eolo rumori lontn-

. ni, il chiuso'- ci oppnme 
«ina cf < acritiamo.inroietti, 

ghestaltici, dei costruttivi
sti da salotto r : 
v : Vedoua ha sentito il bi-

. sogno teatrale di rompern 
,. con la sua pittura prece-; 

dente, i ma lascta questa 
pittura cosi com'era e ere-. 

'' de- che' alrecitare - sti' nn-
• altro songetto, in un'altm 

aziane teatrale, a dar spet-
.. tacolo -con lit rivoluzione ; 
?. * dentro* cambi gran che.» 
• Ma ; la >. pittura. maledfttu' 
: pittura, .ha. ' o dovrehbi:'•: 

'•» avere, 1 una luce. SHO non • 
: ambionn. . una ,. luce . che 

duri anche quando si son 
spente le luci e la. solita 

• • triste folia dei t vernissa-
': ge * ha sfollato •: ; vj.? ,, \{: 

'.; ; Cos'e dunque questa fu-
1 " ria di Vedova? Che ci d're 
• del mondo e del: pittore7 

: Ci dice di un uomo-pittore 
appassionato ma incapnee 
di fare chiarezza con la 
pittura a se slesso e al co-
siddetfo i-" pubblico deglir; 

- eterni spettatori. Un pitto- , 
re abbastanzb seduto nel-' 
V ambiziosa stanza della 
pittura. • - ^ ;.:..; ' 
: Riveda i snoi plurimi, 

.:-', I'edoua. con giusta luce e 
j fuori da questo teatro tan-
••: to i italiano. Fuori. della 

messa in scena r sembrano 
resti, di :un . carnevale •• la 

;;' cui regia fosse, stata cu-
• ',. rata da Appel Dov'e la ri

voluzione,. ..anche. quella 
, * dentro > -" solianto » . Non 
. c'e il :i giovane i corpo •• del 

mondo.-c'e ilvecchio cor
po della pittura che Vedo-

' va percuote, sfregia. fru- f 
sta con i soliti segni e le 
solite macchie della prate- ' 
sta informale. •- , • r • 

• Ma la sferza & dt "bam-
:' bagw" come diceva Troilo. 

rispondendo a -. Pulidoro, 
5 nel DialoRo famoso di Gio
vanni Andrea Gilio « Nel 
quale si • ragiona " (ad uso 

, e consumo della Controri-
• format degli errori e degli 

abusi de' piltori circa >l'i-
,! stone> M'e venuto. pre-

potenlemenie : Troilo alia 
mente a forza di batter gli 
sltnchi contro t plurimi 

'.'. (oggettt e parole) di Vedo-; 
va e Argan. Nel 1564, dun-'. 

; que, e'era dtspula fra i pa- , 
; .dn precenisti; argomento, 
. come dovesse esser rap-

presentato il Salvatore nel ~ 
suo marltrio. 

Ma quali 
sferze ? 

A Pulidoro che '• voleva 
un Cristo mmuiamenle fu-

_ sligato e battuto ma che 
: il corpo resiasse un * ben 
'•- composto corpo*, replica-
I vm Troilo: « Molto ptu mo-

strerebbe il pittore"la for-prefenaHio^ Hon e •; sapere 
quello the c'& fuori. dove V ta delVarte in farlo afflit-
infattijnon c'e niente di?] t o- sanguinoso. pieno di 
bello: iFranco. « razztstt ! *££'il??p?at?' " p^gn^' 
^™-^oi«. i . i K H M « f , ^. • nifformato Iwtdo e brutto, 

>.. 01 mantera cue non aves-
morte e mortt dt fame * ^ s e ; forma d'uomo. Questo 
* Ma non possiamo rima- •-•"* snrebbe I'ingegno. questa 

la forza e ta virtu dell'ar-
non possiamo rima 

nere eternamente chmsi • 
nella pancia' della mam- '4 

•• ma... >. e cosi Vedova spac- * 
ca tutto, sfregia e brucia •-
(ufto. poi raccoglie t pezzi 
di questa prtvala «Guer-
nieheltm; >,li rxmelle in 

le, questo it decoro. questa 
la perfezzwn de I'artefice. 
conciossia che'l Battuto di 
frate Bastiano (pittore per 
il quale stravedeva • Puli
doro) mostra che t ftagel-
It e le battiture fussero 

Alia Gallena Gian Ferrari. 
In via Gesii, 19, fi e aperta 
in quests aiorni una mostra 
personale di'- Sergio Bonfan-
tini Si tratta di una mostra 
che rinssume in inanifni sicu-
ra i vari mompnti creativi di 
que>to artisia un artista schi* 
vo e appartato. che ha eonti-
nuato per anni a lavorare :so-
lato nella sua Novara senza 
pprh ehe l'isolamento sli im-
pedisse di - essere aperto (e 
senslbile ai problemi che via 
via si affaccjavano nelle > v\-
cende dell'arte Italiana • • "• • 

Usclto nel '30 dalla scuola 
di Casorati. non senza avver-
ti're anche talune suaaesttoni 
del Noveoento. esli svilupp6 
la propria personality attra-
verso un piu immediato con-
tatto con la realta. teiidendo a 
scegliere I suoi temi nella vi
ta dei contadini. manifestando 
in questa sua inclinazlone un 
;en50 di - proforida , fraternity 
per 2h uomin: 

Sersio Brinfantitu e un pit-
tore che sa mantenere le emo-
zioni in una zona di equilibrio, 
che sa dare ad esse una strut* 
tura. una solida dimens;ohe 
A questa ragione della forma 
egli e stato ed e tuttora fede-
le. evitando II plttoricismo ge-
nerico. I suoi cascinali, 1 suol 
prati. I • suoi alberi.; le sue 
figure hanno un peso, una cor-
posita. - oecupano iitio "spazio 
precis'o nella luce e oell'om-
bra che li deflnificono . >•• 

In questo - pittore c'& un 
amore particolare per la soli-
tudine. per la vislone calma 
e distesa delle cose. La sua 
solitudine 'pero^^nbn: e mai 
presunzione. bensl des:deno 
di • riflettere.' di •• approfondi-
re.'- di ••• cono5cere> meglio se 
stesso e la realta: Egll. In al-
tre parole, non ania la confu-
sione. la distraztone. le sma-
hie e le I per boll. Vuole piiit-.: 
tosto che i suoi incontri con 
la realta avvengano con chia-
ro, confronto. con la pacata 
cordiality >- Allora anche un 
mazzo di fiori su di un ta-
volo pun diventare un punto 
di forza. i - • , . • ••••:* 
• Le opere esposte alia Gafle-
ria Gian ' Ferrari sono scelte 
con risiore e danno di Bon-
fantini. a mio avviso. la m:su-

• ra piii giusta e compiuta La 
mostra si presenta" quindi nel 
misliore dei modi e, per certi 
aspetti. consente la formula-. 
zione di uh giudizio gia con*' 
sistente. g|^ acoertabile. Negli 
ultimi quadri Bonfantini li 
e dedicato[ad una tavdlozza 
piu lurnih63a\ piu serena.'ma 
le sue don di fermezza e di 
sensibilita non sono mutate, 
si sono anzi andate affinando. 
Alia solidita-passata si 6 ora 
agaiunta una .srazia ntiova. 
una magia che. pur rifuaaen-
do dalla metafisica. possiede 
un particolare incanto. una 
estatica fissita 

Roma 

*^:JL ^ ^ J ^ ^ ^ I J 0 1 ^ . *wn"ie"'tfr»^Tir; cermere si da' sfogltmrlt m 
tutle le direziom. ^ . r ^ < r 
V'Tat-ofe sagomdte geome-
iitcamente e astt infrantt 
iono, coperte-4i segm ne-
risstmi e macthie colora-
ttssime: la soitUt ambiaua 
funa del pittore. ptu thru-
cata che mm, cHe e dispo 
mbtle a nuAie,.wterpreta-
ztonu dinerse > conircwfan 
tin second*'&e{lo accasw 
hetyoliticm^temirale. lette 
rari^i cuij $1 giustnpptme 
Vedova .&• arrwato aWa'p-
puntnmento qualche minn-
to prima: ha ' pmzznto la 
protesta. proprio dentro t 
balocchi'. inutili; dei neo-

bambagio e per vtcherzo. 
e non con grosse e anno 

: dafr fnni. o con affrn co-
i sa, peggtore - E con qneste 
dimastrazioni ipaaierj • n»5-

]suno xmpnrcra mat a sa 
\ nere qual fusse I'neerbitn 
del dolore. i schernt. Vaf-: 

iftiziom. IP pene e Vnltre 
miserie grandi » . ; . 
* Allora, se tutto ha da ri-

•• durst a spettacolo, almeno 
[ date di piglto a sferze che 
• n>m •iiario di bttmhnaio P 

„' che a sia un vero 1 Bat
tuto *, senza* tatye ambi-
gmta . . . 

; Dario Micacchi 

Pozzati 
.>-?La ricerca plastica di'Con
cetto • Pozzati. quale appare 
dai numerosi dipinti •• reefn-
ti presentati ' dalla galleria 
- George Lester -> (via Mario 
de* Ftori, 59/a), e sostenuta 
da una ambizione dt racconto 
che finalmente spregia la pa-
ginetta del -diario- infor
male e tenta la dimensione 
murale. <•• - • * ! • - • ; 

Pozzati inslste su un nucieo 
di possibile racconto: il con-
flitto fra mondo organico e 
mondo • > tecnico - meccanico, 
conflitto - che - il pittore per 
ora vede bloccato in un dua-
lismo inconciliabile. • = •«».•:• 

La tela, spartita con geo* 
metria approseimativa. pre-
senta una sequenza ambigua 
di - fumetti •: un'invasione d: 
forme primordial! (cellule. 
ghjandole masse proteiform: 
alquanto ' fantascientifiche) 
che urta contro dei ; solid! 
geometric!. Chiara e I'allu-
sione a un conflitto fra for-
ze bestial! e misteriose. e i 
freddi stmboli dell'utopia tec-
nica ••' - - . . . . 

Piu che sottilizzare su rife-
rimenti di gusto in parallelo 
ad aitre esperenze attuali. ad 
eriempio quelle di Vacchi. De 
Vita. Landini. Perilli. Roma-
gnoni. Guerre*?chi: piu che 
pesare la ricerca di Pozzdti. 
ancora cosi aperta. suila bi-
lancia dell'a go surreal lata 
Gorky-Matta: ci sembra utile 
in questa occasion** meeeany 
re a una questiope di rdodQ: 
D'accordo suUa < liquidazidne 
del bigotto manjeriamo iafor-; 
male, bene la voloota da! 
racconto, intereasantc la" sua 
strutturazione conie cOBfjUfto 
per mezzo di metafore e sim-
boli Ma ecco la "quertione d; 
fondo -r Per generalizzare e 
necessaria una valutazione r«-
zionale. un - vaglio idenlog;-
co una bilancia ^torica de.to 
uterminato oceano' dei feno-
menj e delle cose 
- E la generaiizzazione. per 
essere poetica, non pud pier-
dere la verita. la concretezz* 
plastica sia dell'ogsetto e de] 
renomeno particolare sia de:-
l'invenzione. del sogno ra* 
zionale piu fantastico. 

Sulla pittura di Pozzati ha 
tuttora un peso frenante, per
che irrazionahe. il bagagiio in
formale ' di ' segni e iesxi: 
quanto al grottesco della poo-
art. a nostro avviso non si va 
oltre la battuta cinica e in* 
differente della stupidita di 
massa Meglio, ailora la pop-
gag dei -d.-itti' nazionili Al
berto Sordi o Nino Manfred. 

In defimtiva Pozzati leve 
lavorare ancora molto *ia 
nella direzione della con^r*. 
tezza «ia in quella della ge 
neraltzzazionc ' e un diff:ci-
lituimo rapporto fra espc-
rienza autentica e ideoioeiA 
di avanguardla < Un rappor.u 
che - non sopporta le stabi* 
lizzazioni manieristiche. E' 
una questione di realismo non 
di -nuova fifuration* -. <••-

Presso : la 'Galleria Berga- -̂  
mini, nella nuova scde di Pa

lazzo Serbellonl ih.'Corso Ve-
nezia. • si • e iuaugurata una . 
-personale- di Franco Fran- -
cese. che faccoglie un gruppo •; 
di opere di questi ultimi Ire 
anni. di nttivit.'t. .'•• • 
• La - personale » di oggi ri- . 
confurma ci6 che di questo . 
artista abbiumo delto da tem
po Si puo aggiungere pero . 

;;chevnel quadri di questo ulti-
,; mo pvriodo Fnuioese dimostra 
d\' essere andato ' oltre quel 

i pafctfcolnre momento di riccr-
1 ca che aveva caratterizznto il 
suo lavoro intorno al "60 Egli 
cioe. noi quadri di questo ul
timo periodo. sembra che ab-
bia risolto tutta una serie di 
problemi di online espressivo. 
rifondendo ogni sua esperien-., 

, za in un llhguaggio largo, si-' 
duro. deflnito. •**. i-su --.-yi 

Per reijdersene conto baste-
rebbe guardare una tela co- ~ 
me la Colamba sul balcone Si 
tratta di una visione notturna: 
una luce arancione irrompe 
da una flnestra e rende il buio 
della notte di un profondo co-
lpr fulvo. illuminandn la rin-

. ghiern di un poggiolo sui cui 
Una colomba sta ferm ndo, il 

. volo agitarido le ali che ba-
' liiglnano. di blanchi - improv-

visi. Serhplice riella" sua impo-
stazioneVessenziale nell'esecu-
zionb.il quadro vlve sia per 
la verita immediate delnm-
magine che per la forza poe- : 

tica che ne dilata.il senso. II 
significHto .Le qualita di con- ; 
centrazione emdtiv'ae-di vi
sione ideale che Francese ha 
sempre avute. qui si, rivelano . 
potenziate. irrobustite da un 
potere di slntesl flgurativa 
davvero • straordinaria:.•'- Cosi 
anche questa' immagine. che ' 
poteva • facilmente restare -
qualcosa di episodico. ncqui-
ŝta il valore che nella sua • 
opera hanno gia la vecchia 
che pinhge nella strada. la 

- vecchia1 che scende le scale. 
gli uccelli che sbattnno le ali : 
contro i'vetrl. In bambiha col 
gatto furioso tra le braccin. 

-gli amanti awihghiati nello 
; impeto dell'amdre. Si tratta 
i. Insommadl immaginl che dal-
Turto con le circostanze rea-
Ii rimandano ad.una risonan-
za piii vasta. talvolta cosmi-

ca. In cui ,1 gesti. 1 falti.' le QC-
casionl. senza perdere nulla 
della loro uniana cuntingeuza. 
cio6 senza nial diventare slm-1 

boli astratti. rompono i loro 
limit! sino a raggiungere una 
suggestione totale. carica di 
scgreti impulsl • • •"*:•" •• •'*•••. 

Qui e la forza di France
se Egli non 0 mai stato un 
pittore stravagante I suoi te
mi* sono sempre stati 'temi 
- normal i ->. quotidiani: ed . e 
cos) anche in questa mostra.1 

CI6 che conla e il llev.ito.che 
egli pone dentro a questi te*-
mi' Fhuicese. nei suoi quadri. 
rapprcsenta il dissidin tra la 
esigenza di restare : confitti 
nella nostra storia. per brutale 
che sia. e I'inclinnzinne a sal-
vnre se stessi in un palpito 
di vita universale Egli rap-v 

presenta . questi • due termini 
divergentl nel loro momento 
di attrito dialettieo. non sepa-
rati quindi. ma In conflitto 
tra di loro Lo sforzo di pe-
nctrare (|uesto dissidio. di co-
slierlo. e cih che i\h. nppunto. 
alle sue immacini quella ten* 
sione Infellettuale e sentimen-
tale ehe gli ahbiamo ricono-
sciuto ->.- ts.y >' ' . -. 

In questa, mostra c'b una te- . 
la che per qualche aspetto of-
fre la chiave di questa sua 
poetica E" una imitazione del- ' 
la famosa Afnl/nconfa dtirerin-
na Di questa incisione del 
Purer egli ha fatto una ricca, 
«erie di imitazioni Re ci do-
niandiamo il perch?1 forsc pos
siamo rispnhdere che Fran \ 
cese ha guardatn a quest'ope-
ra come ad una meditazio 
nc sulla verita della natura 
neH'immediatC7?.a dei suoi da-
ti e al tempo stesso sul fasci-
no delle leggi cosmiche rhe 
la eovcrnano • ; 
' Oggi Francese ha 43 anni. e 

un pittore maturo e completo 
ed e senza dubbfo uno degli 
artisti che ha svolto il suo la
voro • con maggiore coerenza 
e fedelta alia propria natura. 
anche se attraverso una pro-
blematica interiore; spesso 
travacliata e difficile. I risul-
tati che ci offre Oggi fanno 
ormai di lui un valore accer-
tato nel paesaggio attuale del
la pittura italiana. 

in. d. m. 

Un'antologia 
alia nuova 
ga|leria romana 
«Accademia » 

ROSAI 

Rosni fu disegnatorc acca-
nito, fcrtilissimo. e sempre 
singolarmcnte curioso della 
verita. spesso - potente ' co-
struttore di forme Uisegna-
va - in • continuazione, quasi 
con ossessione cosi come par-
lava e pensava. in qualsiasi 
lungo si trovasse Quanti fo-
glietti. ' cartoncini. pezzi ' di 
cartaccia. financo scatole di 
fiammiferi restavano coper-
ti di segni. figurine e parole 
dopo una discussinne! Tnnti' 
appunti e frammenti di idee. 
come se fosse avvenuta una 
battaglia C'e molta gente, e 
pure ingrata, a Firenze e al-
trove, che vivacchia di que-
ste brfciole. ancora , 

Molto e stato detto sul suo 
mondo minuto. becero. teppi-
sta. piu plebeo che prole-
tario; assai poco. invece. si 
e detto sulle intimp * ragioni 
ideali e plastiche che hanno 
permesso a Rosai.di innalza-. 
re questo mondo in durahili 
architetture anziche affogar-
lo in una informe -cronaca 
fiorentina •. . Quanto Rnsai 
fosse un raro costruttore di 
forme documenta assai, be
ne questa antologia di suoi 
disegni che inaugura la atti ' 

vita della nuova galleria Ac . 
;cademia (piazza della Ac
cademia di S. Luca. 75) • 

Vi figurano « appunti * e di-
segni compiuti. sia liberi sia 

" studi esatti per dipinti: una 
i quarantina di -pezzi- dal 
'• 1919 al 1940. 

Rosai ; colto e sapiente ' di 
• tecnica. Rosai primitivo e 
- brutale assai in anticipo sul 
••', brutalismo di Dubuffet e del-
;. la ammanierata . Art brut ». 

In questi fogli I'inconfondi-
. bile segno di Rosai. secco. 
•I, aggressivo spoglio. penetra 
tun mondo altretlanto nudo e 
t aggressivo: ne risulta come. 
' un esasperato primitivismo 

mnnumentale che fu. fra il 
11920 e il "35 una contraddi-
K zione netta dei miti e delle 
'"! illusioni di una restaurazto-
,'ne classicistica (Carra e De 

Chirico. Sironi. puristi e clas
sicist!' dell'ambiente romano) 

.• Esiste una retorica lettera-
- ria sul fiorentinismo di Rosai 

In realta. se Firenze pie-
bea conto -certo- per Rosai 

; quanto Roma per Scipione e 
Mafai, Guttuso e Pirandello. 

1 o quanto Milano per Sironi e 
: Rologna per Morandi. piutto-
sto rari sono in Rosai gli 
dementi narrativi e formali 

che possanii accrcditare • la '} 
retorica del fiorentinismo, ^ 
della cronaca strapaesana. 
Guardate i disegni. e proprio 
quelli piii frammentari: eb-;: 

jbene. anche negli appunti piu | 
jprivati Rosai non si perde f, 
• nel bozzetto provinciate, nel!f 

quadruccio di genere psico-
logico. riell'oggettivismo sen- ^ 
za idee. - • >•• 

j DalPambiente Rosai piglia ; 
.[ la concrcta verita di una li- ,< 
• nea. di una massa. di un vo-
j lume. di una figura e di una 
' situazione umana Potete ri- i 
conoscere in questi disegni • 

. luoghi e tipi fiorentini. certo;.' 
; ma il pittore non fa copia, ; 

>' ripetizione; accentua il vuoto 
e il pieno. la solitudine e la ; 

.' presenza umana. la dispera- ;'• 
'• zione e la • pazienza . quoti- > 
' d i a n a . •> . ••:• i.'f»; A f . . , . 1 - <•. 
' Potete data re le opere se- . 
j condo la progressione dello * 
• stile, quasi mai in paralle- -
' lo alle vicehde fiorentine. C'e ) 
' un racconto sintetico con per- ^ 1 sonaggi e fatti. ma e un 
contrappunto rcalistico della / 
pittura alia vita, una passio- ' 
ne accanita. faziosa di assol* -
vere o di condannare. . 

da. mi. 

Un invito al 
dalla 

Biennale di Bari 

Luigi Bartolini: acquaforte 

•• - . . . . ti '. T . • '. ••' . . \i- ' '• ' 

\ln.un decennio appena, 
sidmo giunti, anzi ci han
no porlato alia nausea e 
alia saturazione dei premti* 
e delle mostre. Sono stati •' 
consumati miliardi e si so
no accontentale alcune mi- J 

qliaia di persone con un ar-
rembaggio folle.'.E' staio 
gettato anche qualche se
me autentico. e vero, ma 
ora si fatten, a'ritrovare • 
cosa ne sia na'to in un gro-' 
viglio di vegelazione estra-
nea. Sui premi sono ere- '•. 
sciuti tali e tanti pascoli. 
ver\ e ttropri ranch locali .. 
e.jiazianali. che la faccia 

'detVarte italiana • appare 
come una gran brutta fac
cia. It potere del mercato . 
d'arte piu becero sui premi 
e tale che fa da onida cui-
turale. magar't appoagiata 
su magazzini di pittura di 
secondo e infimo • ordine 
Dai. gracili organismi sta-
tali per Varte contempora- -
nea non e venuta una po-
litica cut turale ben distintn 
dalla linea del mercato, 
anzi queste due linee. a un 
certo punto. si infilano sot-
toterra. come due fiuml-
celli carsici. e non se ne 
parla piu. 

Cosi ci ritroviamn man-
tagne di crosle e montagne 
di interessi e di omertd. 
che per tacito accordo mnl 
si pesteranno I piedi Cos\ 
abbiamo un centinnin fra 
mostre bie'nnali. flnni/n»». 
estemporanee Ma snan si 
riesce o metter.su una mo
stra .veritiera sulla- <ttun-
zione dpll'arte Un'iana. a ' 
offrirp una doenmentazin. 
up puntuale e I'occasinnp 
di un dinlnqn fra le tnnte 
p rire corrcnti e pnsizin-

yni. Un.sintomo arnre p pe-
ricalos'n delta sfnto del rfi: -. 
sinteresse puhhlicn e co*--* 
5fif»ifo dalla nausea e dal- o 
l o , saturazione . di - mostra^ 

quali la Biennale di Vene-
zia e la Quadriennale di 
Roma che: in tempi recen-
ti, ancora scaldavano le 
idee e le parole, erano fan-
ti di discussiom e polemi-
che.^ E, se e vero che artisti 
critici e - pubblico hanno 
molte altre occasionl di m-

' contrarsi. bisaqna dire che 
sempre meno queste occa-
siani sono delle accasioni 
pubbliche. Un timido pan-
so in direzione del can-

- fronto e del dialogo. inve-
' ce, e stato fatto dal « Mag-
- 0o di Bari» che si e tra-

sformato in mostra Bien
nale. non da premi ma 
acquista opere per la toca-
le aalleria d'arte enntem-
poranea. / • *•* 

La-1 Biennale di Ban. 
con • una • commissione per 
ali ihvitI e ali acquisti 
composta dt Stefano Bot-

• tari. . Rodolfo Pallucchini. 
Carlo Ludoznco Rngahian-

< fi. Maria Sansone p Fran-
CPSCO Saverio. I.onero. ha 
cosi dislribnito oli inviti: 
per una sata personale ai 
pittari Bruno Cassinari e 
Giuseppe Santomaso. alia 
sail tore Alberta Viani. al-
Vincisore Luiai Spaeal. al 
diseonatare indnstrialp El-
tare Sattsass; per iin arnp-
va di avcrp a 12 pittari 
ranprpsentatiri di d'trers* 
tpndrnzp hrtisfichp: Gfn-. 
SPOPP Bnnchipri. Vasco 
Rendini Eaidia Banfnnte. 
Enza Brnnnri. Leonardo 
Crpmnnini. FPrnnndn Fa-
rulli. Leone '' Panrntdi. 
Arhillp PPHIU. Piem Rno-
acri. Emilia Scannnino. 
'n-tmpnlrh Spinosa.ErnJr*ta 
TrpcrmU.:^ '-':-•.=,• v '•: . ; 

Completano ta masun 
una bella. accural a rassp-
ana della arafica e della 
pittnrn di Luiai Bartolini. 
certo la plft esauriente che 
si tla - tenu ta, assieme a 

.quella • della '- Calcografia 
_ Nazionale, dopo . la morte 
' dell'inclsore; e una piccola : 

Biennole nello Biennale: la 
mostra dei pittari puglie-
si Umberto Bnldas'iarre, 
Francesco Boniello. Anto
nio Caputo. Nicola Carri-

'.no. Franco Gelli, Riccarda 
- Pagnozzato. Salvatore Sal-

vemini. Francesco Splzzi-
co. Raffaele Spizzico. Vito 
Stifano. Paolo Suppressa. .; 

.In quest'ultima sezione.. 
, oiuttosto sovrabbondante e 
che meriterehhe di dtven-. 

;: fore una vera e propria. 
rassegnn, delle giavani for-

• ze artistiche nel Meridione, 
vanno segnalati i paesagai; 
industriaii di - Raffaele 

• Spizzico. i tentativi neo--
plasticj di Nicola Carrina 

' .le ' cui idee .plastiche ci 
sembrano perd blaccate 
dall'inutilita sociale e tec
nica dell'attuate neo~.co-
struttivismo che e un re-

. cupera a livello del baloc- , 
co, esattamente il cantra-
rio dell'impegno (da me-
ditare) --' delt'avanauardia 
costruttivista sovietica. . 

; - ' Salvatore Salvemint, la 
cui ricerca reallsta pracede 

.-.in parallelo a quella di al- • 
'•' tri qianani pittari - come 

Guerricchin e Scaringi. ha. 
; nella • sua parete. •• almeno 

tre « pezzi » ' viaorasi: it -
motiva plastica dell'inter-

, no meridianale e dipinta 
•con - ansinsa esprPS<iant* 

sma. agaetti e sentimenii 
della vita quatidiana sono 

. csaltati da un vortice di 
calare-luce che c canqtiistii 
ariginalp dPl vittore La sn-

'•;la dpdicata .al desianer 
• • Sattsass. al quale si rtebhi>* 

no alcuni mirabili disegni 
dei prndatti del labnrntario 

< di - ncerche . eleltrtmiche 
Olivetti, vna ricardnre ai 
neo~ghestaltici' came essi < 

- faceinnn la caricatura di' 
- cla che I'indnstria fa 'sul *• 
• tcria e bene ';:•• 'V • 

- fmpresslonante e". rice--
dere alcune statue dl Al.'K 

~ berto Viani fra le pictre :• 
;• e nella luce del Castello 

Sveco; quasi nn'allncina- • 
: zione • drcheolagtciy-eratica, 

come se una femm'ma hoi-; 
;\lint*mdlana. una Mansfield.'* 
'..[ Venere enncentratn of tut- s 

:. .i te - le capip dei*- mnsei. si 
.-.'fosse dpnudnta Una scena] 
-.cosi De Chirico. Carra e 

Savinia nan '• I'hanno mai ' 
dipinta. - » '- . 

'• - Una sorpresa assai fell-
' ce e la sola di Bruno'Cds-

sinari: un'oasi imprevista 
di verde poetico dopo le 
centinaia di quadri visti in 
questi nostri pazienti mesi. 
Sinceramente ci aspettavu-
mo il « solito » Cassinari, 
con la sua qran mantera 
da pittore che fa pittura 
comunque,' intestardito~ a 
tessere Picasso : con I'un-
cinelto di Klee* >•./.-• •'-v.' 

Ecco, invece, un gruppo 
di nature '.. morte straordi 

no: la vita o Vabitudine dei' 
sentimenti quotidiani e, dt 1 
contro, il moto delle sta-x 

qioni. il Qtro del sole. 
Una pcrorazione accani-••_ 

. la-, proletaria e nelle *fdb-x 
briche*, nelle nature mor-' 
te alQerine di Fernando Fa-
rulli dove la architeltura • 
delle cose c cost grande e -

• robusfo che pup contenere 
un'assai aspra tensione 
espressionista delle •* idee. 

narie' di recenle'faUura.?!Actlille Perilli inserisce la 
Lo scher. a di gusto s'e 
spezzato, e per le incrina-
ture si fanno varco gli og-
getti che risultano straor-
dinari perche semplici, es-
senziali. materia prima per '• 
nuove. architetture ' della 
pittura. Vien da pensare a " 
queste nature morte come '. 
a delle vetrate tese contro 

' la luce del sole, che e tan-
to spietata quanto esaltan-
te. delle vetrate che susct-
tano slupore come i velrini 
al caleidoscopio, uno slupo
re verde e bleu, quasi i co- : 

tort d'un liquido e d'una 
vegelazione da principio' 
delle cose. Fra i «pittorl ' 
di altre regioni >, come e 
scritto nel • catalogo della 
Biennale, figurano artisti 
di tendeme diverse, non 
tutti e non tulle essemiali. 
ai fini del dialogo, del con- : 
fronto. : - - • , -̂  ,'•.: 

;. Tuffo struifurato - sulla 
memoria. e 11 lirismo di 
Giuseppe Banchieri (la cui 
spiagge, dove ogni oggetto 
ha la sua ombra minuta in 
uno spazio enarm'e ricorda- . 
no le inquadrature dei pri-
mi film d't Fellini) narra di 
morte sta'giani, di vicehde -
e di vassi umani segreta. 
mente risucchiati dai tem
po e dallo spazio della na
tura. Vasco • Bendini, bru-
lalmente interrotta I'espe-
rienza 1 informale che era\ 
culniinata in un quadro im- -
pegnato. la St rage degli In-

qrottesca sequenza del fu-
metto « americano > negli 
scomparti ' dj ' Mondrian: -
vien da. pensare che * fu- . 
metto* era anche Sogno: 
e menzogna di Franco qua
li Picasso vide, o certe se- . 
quenze di Ernst, ; Matta, 
Moore, Sutherland. . . -;<-.• 
' • In Piero • Ruggeri Vauto- • 
biografia, il diario astrat- . 
to-espressionista, raggiun-
ge una tensione al l imife,. 
quasi insostcnibile: come • 
una parlizione netta fra un ' 
buio penctrante e una luce ' 
incerta che basta un nien- > 
te a sovrastare. Fra luce e 

'• ombra, con massicce parti- • 
zioni di colore, si dispiega 
un vitalismo narcisistico e . 
scettico, alio stesso tempo,: 
net '••• confronti della r- vita ; 
sociale. .•.--;;.-f-^•'*•-«•-1*-i-^- '<>:( 

'• Spinoso, frantumato, In- ] 
vaghito di scheletri, di se
gni informali da graffire 
su . infinite lapidi, Emilio 

. Scanavino tiene, anche lui,' 
: un diario ~> della rivolta: -
sulla tela arigia di tutti i ' 

', giorni egli appunta surrea-' 
li, allusivi scheletri, • car-

. casse di cose e animati con 
'• la • tetra baroccaggine dei 
. cappuccini che costruiva-
no i loro cimiteri paziente- . 

•mente con le sparse e mi-
schiate ossa dei corpi dei : 
confratelli. i •• \ 

'*' Una luce quieta di ver
de, una -facola .realistica 
sulla lenerezza e la sere- • 

nocenti. sembra • riQharsi f.,-'; nifii dell'uomo. viene dalla 
sconsolalo ' fra .•• le • mdni 
frammenti e ceneri infor
mali. in curiosa similitudi-
ne can un Guidi La luce 
medilerranea. quella di Pa-
narca credo, p I'esatlezza 

. surrealista permettano- a 
/ Leonardo Crpmonini dl di-. 

pinoe're'accecanti almosfe-
re di luce dove si cansu-
mana fenamenl -di t i i f t i i 

- oiarnt seconda un rtla via-
;.' lenfo, crttdele, aelido. C'e 
,*. sempre un dentro e un f.uo-
" ri, un interno e un ester-

parele di Ernesto Trccca-
ni; un *pnradiso terrestre>t . 
una < tenera estate*, t u n 
airasole.p: non si'fa mai se-l 
ra. la tuce P ferma al me-
rio.aio (come in Morandi 
e in altn quadri. di Tree-. 
cani. di Birotti, Cassinari: 
e Morloiti degli .anni di 
«Corrcnfe *). parole di 
amanti. ainachi d» ragazzi, 
la lentn crcscita delle pian--
te in un ginrdino libera* 

.•>'> ••'..'•' .•"'' .' ; Am V:- •rt»Uu" 
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