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La settimana delle 
mostre a Milano 

! * 

c ?'•'. 

iroma 

di Brauner 

Victor Brauner, « La sostanza dl cid che perlace », 1952 

II panorama dclle mostre 
milanesi di questi ultimi 

\ giorni si presenta var'xo e 
vivace. Al Salone dell'An-

Inunciata, in via Manzoni 
\46, si pud vcdere una * per-
\sonale* del pittore surrea-
! lista d'origlnc rumcna Vic-
jtor Brauner, del quale 6 
laperta un'altra mostra a 
[Roma, alia galleria <l'At-
\tico *, senza dubbio la pin 
tricca di opere che di lui 
\$ia stata allestita in Ita-
\lia: vi si trovano quadri 
Irecenti e recentissimi tn-
sicme con alcune tele piu 
vecchie, come la < Magia 
della notte* del '39. Ci si 

Ipud quindi fare un'idea, 
\anche se molto sintctica, 
\di alcuni momenti crcati-
\vi di Brauner. L'artc di 
questo pittore, che appar-
tiene alia scconda ondata 

\surrealista, ha in se qual-
cosa che la ricollega alle 

\fiabe, ai proverbi, al fol-
clore rumeno. Di qui la 

\freschezza e la suggestiva 
{•fantasia primitiva di moltc 
I sue immagini. Brauner non 
e un surrealista torbida-

jmentc erotizzato, ma un 
J pittore limpido, squillante, 
'lirico. E di lui piace anchc 
la sottlle ironia che si av-

\verte circolare in piit di 
\una sua opera. I suoi ani-
\mali variopinti, i suoi pae-
[saggi, i suoi racconti as-
*urdi hanno il dono di una 

Istraordinaria spontaneita e 
\al tempo stesso rivelano 
iun'acuta coscienza forma-
\le. Brauner perd non c uno 
\di quei pittori che dipin-
[gono sempre lo stesso qua-
\dro, che cioe sono prigio-
\nieri di una formula sti-
\listica. Uscito dalla matri-
\ce di'Picasso e di Klce, 
[egli si muove ora con as-
\soluta liberta, con I'unica 
\preoccupazione di seguire 
i suoi fantasmi. Un giorno 

\un amico ha chiesto a Pi-
\casso come mai nel qua-
dro della * Pace > aveva 

Idipinto i pesci in gabbia 
i e gli uccelli nella boccia 
Id'acqua e tante altre « stra-
\ nezze >. Picasso rispose: 
' « Nel regno della liberta. 
j tutto e possibile >. Quando 
Iguardo Brauner penso a 
qualcosa di simile. Certo, 
la liberta di Brauner c 
solo in un regno di fanta
sia, ma anche cosi eser~ 
cita un innegabile fascino. 

Un artista profondamen-
'te diverso da Brauner e 
\lo scultore Agenore Fab-
\bri, che Valsecchi presen-
\ta alia Galleria del Navi-
\glio, in via Manzoni 45. 
\ln questa mostra Fabbri 
jespone soltanto uns serie 
idi bassi e altorilieui in le-
[gno. Non siamo quindi da-
\vanti a quelle opere che 
\hanno fatto di Fabbri un 
\artista ben definito nel-
I 'ambito di un furente e-

| spressionismo di protesta. 
tin queste ultime opere la 
immagine tende a diuenta-
r e sempre meno evidente, 
piu allusiva. La furia e la 
rabbta, anzichi in figura
tion! plastiche esplicite, si 
racchiudono in strappi, in 
fenditure, in lacerazioni. 
ha natura di Fabbri senza 
dubbio e la medesima, la 
sua bravura, la sua abili
ty sono ancora aumentate. 
II suo risentimento pocti-
eo appare inucce piu in-
troverso, piu chiuso. Un c-
lemento nuovo di queste 
opere di Fabbri e il colo
re, che egli mostra di sa-
pere adoperare espressiva-
mente: rossi dolenti, bruni 
terrosl, azzurri densu 

Un giovane grossetano, 
che per ccrti aspetti ri-
prende il tema del furore 
espresso perd in figurazio-

• ni esplicite e tormentate, e 
\ Carlo Giannini, che Guttu-
; so presenta alia galleria 
,- Vinciana, in via Manzoni 
5 4-J. Di lui, Guttuso dice: 
[C < Riflessivo e visionario, 
i-egli e tra i pochi che ab-
t biano saputo leggere cid 

3 che di piu duro e di piu 
v5; ptro avevano elaoorato gli 
% uwmini di punta (Pollock, 

>•• • '. 
\-.i I--' 

Bacon, De Koonig, Morlot-
ti, De Stael). * 11 valore 
dei quadri di Giannini sta 
nel loro impeto, nella loro 
energia. Grovigli d'uomini 
e animali, esplosioni, ba-
gliori, figure urlanti, ge-
sticolanti, drammatiche, 
paesaggi d'incendto e di cu-
pa esultazione: ecco che co-
sa dipinge Giannini. Non 
ha importanza, almeno non 
ne ha molla, guardare la 
finezza o la perfezione del
la pittura. Cid che conta 
e Vautenticita dei fantasmi 
a cui Giannini riesce a da
re corpo, anima e sangue. 
Che ci si trovi di fronte 
a un talento vero & indu-
bitabile. Le possibilitd che 
egli ha davanti a se sono 
molte. Ora per lui si tratta 
di proseguire, di mantene-
re questa spinta iniziale, di 
renderla piu precisa e pro-
fonda >. 

Distcso e calmo, in co
lon naturalisticamente fe-
lici, e invece Alfredo Chi-
ghine che espone alia,Gal
leria del Milione, in via 
Bigli 2. A distanza di tre 
anni dall'ultima * perso-
nale >, egli appare, all'in-
terno della stessa poetica, 
ancora piit, prczioso, piu 
sensibile, piu vibrante di 
luce. Su di un vago sche
ma, la cui remota ascen-
denza e cubista (il cubi-
smo dell'immediato dopo-
guerra) Chighine allarga 
a colpi di spatola le sue 
ampie macchie di colore. 
Egli dipinge la natura, pra-
ti, acque e cielo. La di
pinge con abbandono, con 
nostalgia e dolcezza, con 
malinconia e gioia. L'umi-
dita della pianura lombar-
da, la fragranza della cam-
pagna, il mattino e il ere-
puscolo, le stagioni: ecco i 
temi su cui egli sviluppa 
le sue variazioni sempre 
sottili, sempre misurate 
con un gusto pitton'co si-
cur o. 

Per piu di un modo le-
gata ad una analoga inter-
pretazione della natura e 
la bolognese Oria Fellint, 
che espone alia Galleria Pa
ter, in via Borgonuovo 10, 
presentata da Franco Rus-
soli. La Fellini possiede 
una sicura capacitd emoti-
va ed intellettuale di e-
nunciare le sue emozioni. 
Ora usando un colore vi
vo e scandito, ora mite e 
delicato. Essa svolge i suoi 
intimi racconti e le sue im-
pronvise illuminazioni con 
rara perizia. E* un'artista 
incline ! all'effusione dei 
sentimenti, ma al tempo 
stesso attenta e dotata di 
un rigore specifico, che da 
ai suoi quadri unitd e ca-
rattere. 

Dcvo infine indicare la 
mostra di Jose Luis Cue-
vas, un artista messicano, 
essenzialmente disegnatore, 
di cui il nostro giornale 
si e gia interessato in oc-
casione di una sua « perso
nate > romana. Espone alia 
Galleria Profili, in via Bre-
ra 30. Si tratta di un arti
sta che affronta la figura 
senza reticenze, che dichia-
ra i suoi umori e le sue 
simpatie senza mezzi ter
mini. Satirico, grottesco, 

. tragico. egli descrive i suoi 
personaggi (poveri, conta-
dint, dittatori) con efficacia 
epigrammatica. Dietro Cue-
vas si sente una solida tra-
dizione, che va dai classici, 
da Goya a Ensor, sino a 

• quel grande artista popo-
lare messicano che e sta-

'• to Posada.. 71 suo segno 
non pecca mai di monoto
nia, & di volta in volta ra-

'. pido o indugiante, arabe-
scato o drastico. In certe 

' figure di * signora » ricor-
da persino il nostro Sci-
pione. La sua. tra le mo
stre milanesi di questa set-
timana, costituisce un pun-
to di nouitd e t suoi fogl'x 

' sono un buon esempio di 
schietta ed impegnata fi-
gurazione. 

in. a* m* 

Riseop&ta di Dix 
i • 

Prima personale Itallana del grande pittore realista Otto Dlx, che & stato una delle figure 
eminent) dell'avanguardla tedesca, alia galleria romana • II fante dl tpade » (via Mar-
gutta, 54). L'antologla, comprendente quaranta opere, f ra II 1918 e II 1924, Ivl compreal 
alcuni clcll famoai e rarl dl incislonl, i presentata da Antonio Del Gucrclo. Nella foto: 
Soldato morto, 1922, 

ROMA 

SPAZZAPAN 
Luigi Spazzapan ebbe il destino che tocca 

agli artistl di gran talento. ma di natura 
schiva. che vlvano in un tempo di mito del 
successo. di frastornante pubblicita, di cor-
rotta ullicialita. £' il destino, insomnia, che 
capita anche ORgi a chi intraprende i'atti-
vita artistica con radicale serieta d'lntenti. 
facendo di ci6 l'unico scopo della propria 
vita. 

Quando nel 1958, all'eta di sessantanove 
anni, Luigi Spazzapan chiudeva lu sua fer
tile e solitaria esistenza a Torino, non molti 
conoscevnno il suo nomc e la sua produ-
ztone. Ni'i test! d'arte italiana il sun nomu 
g'lricontrava raramonte, c per lo piu come 
semplice citazione, e soltanto poc? prima 
della niortu Spazzapan fu - scoperto » 

E ' da allora che escono monografie e si 
fanno importanti «. personal!» a lui dedica
te, come quella della Quadriennale di Homa 
e quella dello scorso anno alia Galleria 
d'Arte Moderna dl Torino, per non diro 
delle altre minorl. mentre attualmente so . 
ne sta allestcndo una alia Tate Gallery «ii 
Londra. E cosi flnalmente, al di la dc/;li 
interessl • dl mercato pur sempre present!, 
il nome di Spazzapan e stato annovernto 
tra quelll delle grandi personality dell 'arte 
itallana contemporanea. K i-he il posto sin 
meritoto lo si e potuto nuovamnnte con- K 
statare nella personale a lui dedicata dalla ' , 
Galleria Piazza di Spayna (piazza Minna- ' 
nelli. 25» e presentata da Luigi Carlucclo. 

Certo e difficile da un cosl esiguo gruppo 
di opere. aver lu misura della statuni ar
tistica di Spazzapan e della sua stupefa-
I'cnte vcrsatilita che lo ha portato a fare 
illustrnzioni e u dipingere gustosissimi pae
saggi, ritratti. animali. olire n quei suoi 
personaggi ispidi e tutto vicore. tra cui 
spiccano i suntoni e gli eremitl. Ma tuttavia 
anche da questa mostra si riesce a cogliore 
In forza del suo stile essenzialmente grallco, 
la duttilita della sua mano e la sua spon-
taneitA espressiva. Davvero nelle sue opere 
c'fc «tut to un inno alia liberta: liberta di 
fare quel che si pensa o si desidera. quel 
che si ama o si odia». come egli stesso ebbe 
a scrivere del suo disegno. 

VIANI 
Una bclla mostra di disegni di Lorenzo 

Viani, come questa realizzata da /I Torco-
licrc al numcro 25 di via Alibert, pub sol-
lecitare. al dl la del gludizio estetico, nuove 
considerazioni sulla complessa situaziono 
europea all'inizio del nostro secolo e con
front! tra essa e la situazione italiana del-
1'epoca. 

Vlanl proprio con le sue vicende potreb-
be esserne il fllo conduttore, daH'iniztale 
anarchismo, diffusissimo nella sua Viareg-
gio, che I'aveva visto nascere nel 1882. al 
periodo parigino, dal r i tomo in Italia nvve-
nuto alia vigilla della prima guerra inon-
diale, al suo senile avvicinarsi al fascismo. 
Vicende complesse, nelle «|iiali nonostante 
tutto. lino alia morte avvenuta a Roma nel 
l!>H(i. Viani serb6 una qualclie coerenza con 
se stesso. come pittore. 

La natura di Viani fu preminentemente 
grafica. tanto che nei dipinti il crlorc e ri-
dotto al minlmo per dare piii risalto alia 
linear ma vane sono le risorse di questa 
natura. Katto riscontrabile anche nei dise
gni presenti alia mostra. in cui nccanto a 
quell! caricaturall di sottllisslmo graflsmo. 
se ne hanno alcuni di un segno piu co
st ruttivo e squadrato, altri di notevole ab-
breviazioue espressiva. da richiamar Dau-
mier c quasi C'allot. ed ancora altri tutti 
orche^trati su inquietanti e sfumate ombre. 

Certo a Forain e Lautrec deve aver guar-
dato questo disegnatore di « scabre ed estre-
rne figure di lavoratori e di plebe». ma 
anche a Fattori, che Viani oonolibe e che co-
stituiva In tradizione grailca di maggior peso 

Solo che in lui la bonarieta del livornese 
si e inacidita di rlbellismo nntiborghese e 
il segno si e fatto caustico, corrosivo, tanto 
da render quasi spiritati. con quegll occhi 
allungati e febbrlll. gli stessi contadinl ma-
remmani che gia Fattori aveva ritratto. 

E tale differenza si spiega. se si pensa a 
come era mutata la borghesin italiana ormai 
insediatasi al potere. la quale doveva appa-
r l re molto diversa al popoiano Vlanl dl 
come apparvc al popoiano Fattori, che la 
vide impegnata nelle lotte per l 'indlpen-
denza italiana. 

MIGNECO 
Dopo molti anni Giuseppe 

Mlgneco, presentato da Sal-
vatore Quasimodo. 6 tomato a 
Roma con una nutrita • .per
sonale » alia GnMcn'a 63 in via 
del Babulno 19fi. Dalle opere 
esposte. olii e tempere degll 
ultimi tempi, si nota un'evo-
luzione nelle ricerche del pit-
tore siciliano. n cui non sem
pre corrisponde una evoluzlo-
ne nella qualita. 

Periodo di translzione, dun-
que. questo di Migncco che 
attualmente sembra impegna-
to a •< rileggere - Picasso per 
arricchire di nuove possibili
ty il proprio stile severo. 
nsciutto. tutto linco scavanti, 
non esente dai pericoli della 
maniera. 

Qua e la infatti si nota la 
«novita- in una maggioru stl-
lizzazione ed essenzialita del
le immagini ed In uno seat-
to espressionistico delle figu
re che. quando non si disten-
dono nella decorazione. van-
no molto oltre la lissita ciua-
si totemica di certe altre. an
cora sulla sci a delle tipiche 
ngurazioni di Migneco. Anche 
la tavolozza si e modiflcata, 
raffreddando l'uggressivitft del 
colore ora dlsteso con una 
tecnica piu libera. E questa 
freddezza il pittore la volge 
a una gelida e impietosa cr l -
tlca di usanze retrograde e dl 
scene della vita borgheso. 

g. d. g. 

William Gropper 
realista americano 

CARLO LEONI 

Un incisore della 
vita quotidiana 

La ACA Gallery inaugura oggl, alle 18, un'im 
per, presentato da Dullio Moroslnl. Gropper, 
americani di avanguardia, uno degll artistl 
dell'inquisizione di Mac Carthy. Nel 1953 il 
famigerata lista che bandiva dalla vita e d 
I'arte americana. Fra il 1953 e II 1956, con 
una prima chlara risposta al fascismo ame 
che gli spetta nell'arte americana e Interna 

portante personale del pittore Wil l iam Grop-
che e nato nel 1897, e uno del pittori realist! 

aul quail si e piQ accanita la cleca follla 
nome di Gropper figurava tra I primi nella 

alia cultura internazionale tanta parte del-
I suoi goyeschi - caprichos » dava, da poeta, 
ricano. Oggl, egli torna a occupare II posto 
zionale. Nella foto: Le voci delle atreghe. 

Gli umili ogyetti di un vi-
verc quotidiano, le Iimpide e 
come stupefatte atmosfere del 
mondo poetfeo di Carlo Leo--' 
ni, ci son riprbposte in una 
mostra atlcstita in qucsfi 
giorni alia galleria «• La Co
lombo -. Si tratta di una ras-
segna non ampia, e forse in-
sufficientemente articolata. 
dalla quale, comunque, anchc 
per la slngolare coerenza del-
I'artista, riesce ad emergi'rc 
chiara la pcrsonalifd di que
sto giovane che va costruendo 
da anni, lastra su lastra, una 
realta poetica che par crc-
scere naturalmentc su se stes
sa, fatta com'e di piccolo co
se ripefufc: I'infcrno di una 
povera casa, la finestra di 
ospedale aperta sui campi, 
Vandar lento delle viuzze bo-
Iognesi. tristi giochi di fan-
ciulli sui sassi delle strade 
o nell'antico sflcnzio dei por-
tici. Sono sguardi su una 
realta consueta che from, 
forse proprio in queste opere, 
un ultimo monxento di auten-
ticita. 

Lconi ctprime le sue inquie-
(udini attraverso questi ritrat
ti di un mondo iimile: ma 
fufto, qui, vien come ripor-

tato ad una dimensione ele-
mentare, infine umana, o, 
come a'usa dire, dernistificata. 
Persino nel gweo japiente 
delle morsure, nel glrare ar-
dito dcgli spazl. nell'andar 
licve c vibrato dclle lince — 
testimonialize d'un raffinato 
sentire — resta intatto quel 
sapore llrico-popolare che di
stingue l'artc di Leon: e che 
la allontana, per fare un 
esempio, dal softile e forse 
anche "viziato", intcllettuali-
smo morandiano. 

Non vorremmo esscrc frain-
tesi: intendianw soltanto dire 
che I'arte di Lconi, anchc 
quando e pin complessa. non 
sopporta sournpposizioni cul-
tnrali di maniera. che fini-
rebbero per guastare un mon
do poetico tneredtbifmente 
semplice: e anche lo stru-
mento critico deve adeguar-
si a una misura di semplicita 
oopi aimeno inconstteta. 

Leoni va visto come un iso-
lato nel quadfo della cultura 
artistica nazionale: e da iso
late sara presente alia Bien-
nalc. A non dir d'oltro. in 
quella sedc epli sara certo la 
voce piu autenticamente '' bo-
lopncsc" 

BOLOGNA 
GERARDO RUEDA 

Piit elegante 
che inquieto 

Alia -2000*. la galleria che 
raccoglie le nuove levc bolo-
gnesi dell'arte e che preten-
de ad unn funzione di punta. 
e ordinata una personale del 
pittore spagnolo Gerardo 
liueda. Non sappiamo fino a 
che punto possa rappresen-
tare qualcosa, oggi. la stan-
ca riproposta di formulette 
che gia apparvero superatc 
nel I960 quando, alia Bien-
nale, il padtglione spagnolo 
ospitb alcune opere dl questo 
Tapies dimidiato: del resta 
Bologna non e citta cosi 
sprovveduta da poter costitni-
re sedc idonea per il rjlan-
cio di simili experiment! afor-
mali. Rueda ci intercssa piut-
tosto in quanto t un tipico 
rappresentante di quei giova-
ni pittori della Spagna fran-
chista che vanno rivendican-
do. ad ogni pie sospinto e al-
qnanto astrattamente. una lo
ro mctafisica Hbcrtd. c si d i -
chiarano portatorl di una poe
tica definita rcalistlca. Non 
a caso. infatti il presentatore 
Albert Sauvenier insiste sul 
rcalismo di Rueda la cui arte 
-pur essendo solidamente le
gato al nostro tempo e alle 

sue irifjuietudini. non consu-
rna alcuna rottura con U r#fl-
le •. Noi possiamo ben am-
mctterc che un artista ha il 
diritto di fare lu sua scelta 
nel complcjso aioco del reale 
ma, forse ingenuamente, ci 
vien spontaneo pensare che 
un giovane pittore spapnolo 
pofrebbe dare risposte meno 
mctaflslchc alle - inquietudi-
ni del nostro tempo- e che 
aU'indtibbio cattivo gusto, per 
esempio della - g a r r o t a - . po-
t rebbc opporrc qualcosa di 
diverso da queste certo ele-
gantissime superfici Icyipate 
ouc vagano - dei segni altret-
tanto evocatori che quelli la-
sciut! dai passi sulla sabbia 
delle spiaggc -. Ma non vor
remmo apparir prevenuti, c 
non staremo a recriminare. 
Resta il fatto che queste lar-
ghe tele, ben ripulite da ogni 
"bruttura" della storia d'oggi, 
son frutto di un intellettuali-
smo legato ad una sola real
ta: quella delle angustie for-
malistiche in cui si dibattc 
la provincia culturale eu
ropea. 

Franco Solmi 

L'ESTATE 

Dl TRECCANI 
La Bibbia illustrata 
da 60 artisti italiani 

Ernesto Treceani espone alia « Nueva Ptsa > dl Roma. 
Raffaele Carrierl presenta queste gruppo dl dipinti recent! 
sul tema dell'estate eseguitl da Treceani dopo la realixza-
i lone dl alcune grand! tele, per II comune di Canelll , Ispl-
rate ai temi della vita e della poesia dl Cesare Pavese. 
Nella foto: Volto dl ragazza, 1963. 

Nel Salone delle Caria-
tidi, in Palazzo Reale, a 
Milano, sono esposte in 
questi giorni le opere che 
gli artisti italiani hanno 
inviato per il concorso na
zionale indetto dagli Edi-
tori Fabbri sul tema «La 
Bibbia, oggi >: una sessan-
tina di opere, quadri e 
sculture, di altrettanti ar
tisti, di cui una decina 
espongono fuori concorso. 
Si tratta di artisti giovani 
e non piu giovani, tutti no- -
ti. che in genere non si so
no mai cimentati con sog-
getti religiosi. • 

Guardando le opere espo
ste m'e venuto alia memo-
ria un aneddoto di cui e 
stato protagonists Picasso 
qualche anno fa. Un buon 
abate gli fece visita per 
commissionargli una ma
donna da mettere nella sua 
chiesa. «Credo d'aveme 
gia una >, gli rispose Picas
so. E ando in un angolo 
dello studio, tird fuori una 
tela con una delle sue fa-
mose Donne sconvolte, e 
gliela mostr6. «Va bene, 
questa? > chiese. L'abate 
esitd un poco. e poi disse 
di no. « Un momento >. dis
se ancora Picasso. Ritomo' 
nell'angolo dello studio, ti
rd fuori un'altra tela pres-
soche uguale alia prima, e 
domandd: «E questa?*. II 
povero abate sconcertato 
disse ancora di no. « Pecca-

. to — aggiunse Picasso — 

credevo che questa andas-
se proprio bene >. 

Gli Editori Fabbri inve
ce. a diflcrenza di quell'a-
bate, di fronte ai, quadri 
degli artisti invitati, han
no detto di si. che andava-
no bene, anche se apparte-
nevano, nella maggioranza 
dei casi, alia produzione 
niente affatto religiosa de
gli artisti. 

Ma l'aneddoto picassiano 
racchiude un senso profon-
do, che va piu in la della 
battuta di spirito. In real
ta Picasso voleva dire che 
I'arte sacra era quella che 
egli faceva. che aveva sem
pre fatto. Voleva dire che 
oggi Tunica arte sacra pos
sibile e quella di fare I'uo-
mo nella sua verita. Nel 
comportamento di Picasso. 
insomma, e implicita la 
coscienza che I'arte, dal 
Rinascimento in poi, s'e 
fondamentalmente evolula 
verso una concezione laica 
della vita, della realta Di
re, come fa uno dei prefa-
tori, che in Gauguin o in 
Munch e'e «la presenza 
dell'uomo toccato dalla gra-
zia di Dio » e, a dir poco. 
esagerato: ci si dimentica 
che Gauguin cacciava i pic-
coli manri dalla chiesa dei 
missionari. gridando: < Non 
avete bisogno di questa re-
ligione, vi basta la natu
ra >; e che Munch, per fare 
una madonna, ha dipinto 

un nudo femminile strema-
to dal piacere sessuale, cir-
condato da una cornice di 
serpeggianti spermatozoi. 

Non dico queste cose per 
puro gusto polemico, ma 
solo perche, in ogni caso, 
il problema dell'arte sacra 
mi sembra almeno piu com-
plesso di quanto non si mo-
stri di credere, o di quanto 
strumentalmente si voglia 
dichiarare. Comunque, una 
volta deciso di partecipare. 
gli artisti. per tornare al 
concorso in questione, han
no fatto bene a partecipare 
con le opere che rienlrano 
nel flusso della loro ispira-
zione consueta Si sa che la 
Bibbia e un formidable li-
bro. cosi folto di immagini. 
cosi brulicante di fatti. di 
situazioni. di personaggi. 
che si nnisce sempre per 
trovarvi una citazione op-
portuna, o di comodo. Fon-
tana, per esempio, ha pre
sentato un'opera ovoidale 
di un vivido verde unito, 
lacerata da uno dei su"i 
ben noti strappi. II passo 
che ha scelto e il seguente: 
* Non ti farai alcuna im
magine di Dio >. Talvolta 
invece il titolo non e rica-
vato da un versetto. ma ha 
un carattere generale, cor-
retto con qualche accorgi-
mento. Bertagnin. tanto per 

. fare un altro esempio, espo
ne uno dei suoi tipici bron-
zi di forma astratta. Tito

lo: < L'arca di Noe - relit-
to ». E cosi via. 

Devo dire pero che non 
mancano neppure gli arti
sti che si sono impegnati, 
sempre nell'ambito dei loro 
motivi, anche in un sogget-
to specifico: Pozzati, ad 
esempio, Nino Aimone, 
Contini, e qualche altro. Ma 
in linea di massima, come 
ho detto, ognuno ha esposto 
i suoi pezzi senza altre 
preoccupazioni: Vacchi ha 
esposto uno dei suoi papi, 
Tavernari i suoi torsi li-
gnei in bassorilievo, Fab
bri uno dei suoi personag
gi irti e rabbiosi. Scana-
vino una delle sue vari.i-
ziani ermetiche, e cosi Sa-
roni, Brunori. Forgioli, Mo-
scono. Dimitri Plescan. Ra-
mous, Somaini. Trafeli, 
Guido Somare, Sangrego-
rio. Rossello, Pepe. Leom-
porri, Azzaroni, De Stefa-
no, Zancanaro, Mastroian-
ni, Adami. Tabusso. 

Paganin ha affrontato il 
tema della cacciata di Ada-
mo ed Eva dal paradiso 
terrestre. Per Paganin non 
e un tema nuovo, e anzi 
un tema che gli e familia-
re: egli infatti ha sempre 
presentato la «Coppia », 
l'uomo e la donna, come 
simbolo potente e primiti-
vo dell'umanita. Quindi. in 
questo caso, la sua ispira-
zione e venuta a coincide-
re senza alcuna forzatura 

col soggetto biblico. La ter-
ribilita della Bibbia: l'uo
mo e la donna soli in mez
zo alia natura, accecati da 
una luce di fulmine, spa-
ventati di fronte al mani-
festarsi di forze ignote mi-
naccianti. 

La « Coppia > terrorizza-
ta e, con ardita invenzio-
ne, concepita in piedi ma 
posta orizzontalmente nei 
confronti dello spettatore. 
Noi quindi la vediamo per 
cosi dire con l'occhio di 
Dio. siamo parte integran-
te della minaccia che grava 
su di essa. Cio che minac
cia l'umanita, ha voluto di
re Paganin, non e piu I'an-
tico fulmine della Bibbia. e 
qualcosa che l'uomo stesso 
ha fabbricato, ben piu mi-
cidiale, qualcosa che ha gia 
colpito gli uomini e che 
puo ancora colpirli come a 
Hiroshima, a Nagasaki, in 
tanti luoghi del mondo. 

Vanno ancora ricordate 
alcune presenze, il cui ca
rattere rientra in vario mo-

. do nelle considerazioni gia 
falte Tra le altre quella di 
Guttuso, con un'opera da 
Rembrandt, e quelle di 
Carra, Guidi. Mastroianni, 
Minguzzi. Radice. Paolucci, 
Greco. Mascherini, Anto-
nietta Raphael, Pepe, Faz-
zini. Messina, Biancini, 
Cappello, Crippa. 

Mario De Micheli 

v!. 

I 

iiwit***";5 _,^ai««Ma«*#*-*-* ti-:: 

file:///sonale*
file:///tico
file:///surrealista
file:///fiabe
file:///freschezza
file:///verte
file:///mali
file:///nieri
file:///listica
file:///soluta
file:///preoccupazione
file:///casso
file:///glio
file:///vanti
file:///hanno
file:///artista

