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Un libro di Leonardo Benevolo eke e un 
contribute importante al dibattito attuale 

LEOMGINI / . r*. I 

MODERNA 

arti figurative 

,. LMnterno dell'asilo Infantile annoMo al Familisterio (da J. B, 
1 Godin, Solutiones sociales). * • - • 

11 
' i-

ir 

( 

|V 

D a l l e trasformazioni e c o n o m i c h e e social i c h e produssero 
gl i squi l ibri de i pr imi d e c e n n i dell'800, in Inghi l terra e in 
Francia , e para l l e lamente da l l e trasformazioni del la teoria v 

pol i t ica h a a v u t o or ig ine l 'urbanist ica moderna . Le espe-« 
r i enze del soc ia l i smo: dal l 'utopia d i O w e n , S a i n t - S i m o n , 
Fourier , Cabet,' G o d i n col s u o Fami l i s ter io , al soc ia l i smo 
scientif lco di M a r x ed Enge l s . II contr ibuto di special ist i 
e funz ionar i i qual i in troducono ne l l e c i t ta nuovi regola-
m e n t i ig ien ic i e n u o v i impiant i , d a n d o principio al ia m o 
d e r n a l eg i s laz ione urbanist ica . 

•• f 

A n c o r a oggi , l 'urbanist ica moderna , proprio c o m e al s u o 
nascere , e un r imed io appl icato « a pos ter ior i» : i n v e c e di 
precedere , o al m a s s i m o nascere c o n t e m p o r a n e a m e n t e ai 
process i e c o n o m i c i e tecnici c h e tras formano rad ica lmente 
la c i t ta industr ia le , g i u n g e quas i s e m p r e in ritardo a sanare 
s i tuaz ioni insanabi l i . La tesi centra le del s a g g i o di Leonardo 
B e n e v o l o , u t i l i s s ima per il d ibatt i to attuale , e c h e le i s tanze 
r innovatr ic i de l la cu l tura urbanis t ica m o d e r n a possano 
tradurs i i n real ta so l tanto r i t rovando e r ia l lacc iando i c o n -
tatt i con l e forze pol i t iche c h e t endono ad u n a trasforma-
z i o n e g e n e r a l e del la societa . 

Vtduta della comunlta dal Famlllaterlo (da Godin): a sinistra I tre corpl del fabbrlcato realdenzlale con davantl I taboratori e II fabbrlcato delle 
aouolt • del teatro; « destra le offlclne e le prime caie della citta dl Qulia. . . . 

* Oltte che un*importante rettifi-
ca (nel $en$o dell'individuazione • 
d'una atretta relatione ttorica fra 
le vicende urbanistico-architelto-
niche e la eongiuntura politico 
fra il 1830 • il 1850, e soprattutto 
la crUi del 1848) di un discorso 
gib aperto con la sua storia del-
I'architettura moderna, questo 
volume (1) di Leonardo Bene
volo costituisce un prezioso ap-
porto alia conoscenza e al rlpen-
samento attuale di alcuni fatti 
storicl quale la posizione dell'In-
ghilterra e della Francia a ca-
vallo dei secoli XVUl e XIX, 
quando > appunto in quel paesi 
erano in atto lenomeni simili a 
quelli che si verificano oggi in 
Italia. In Francia e Inghilterra 
nasceva allora la grande indu-
stria, si popolavano intensamen-
te alcuni territori e se tie spopo-
lavano altri e la popolazione de-
dita ad attivitd produttive passa-
va in gran parte dalla condizione 
agraria a una condizione indu
striale o alia condizione dei trie-
stieri subordinati all'industria. 
Per la conoscenza di questi le
nomeni storici il libro riuscira di 
grande utilitd sia ai tecnici sia ai 
politici, ad urbanisti e architetti 
ma anche ai pubblici amminlstra-
torl. 

Tracciando un'accurata storia 
della formazione delle citta indu
s t r i a l s soprattutto in Inghilterra 
e in Francia, il Benevolo illustra 
Vepoca delle utopie e delle « gran-
di speranze* dalla fine dell'im-
pero napoleonico al 1848, che e 
Vanno delle rivoluzioni borghesi. 
Vediamo cosi quanto abbiano in-
jluito, anche sullo sviluppo suc-
cessivo delle idee, gli utopisti so-
cialisti del secolo XIX, e come 
abbia avuto principio in Inghil
terra e in Francia, nella prima 
metd del secolo scorso, una mo
derna leglslatura urbanistica. Par- . 
ticolare at tenzione e rivolta p o i . 
dall'autore al grande momento 
storico del '48 noncht al passag-
gio dalVutopia socialisteggiante 
al socialismo scientifico. 

IN INGHILTERRA 
F interessante soffermarci su 

alcuni episodi che il libro del 
Benevolo addita alia nostra me-
ditazione, per esempto sul fatto 
che in Inghilterra le strode par-
rocchiali, disagevoli, furono sosti-
tuite dopo il 1745 da nuove stro
de « pedaggio, costruite da com-
pagnie private. L'opera alia qua
le noi stiamo adesso asststendo 
in Italia, con la costruzione di au-
tostrade da parte dl imprese pri
vate, e un'opera che in Inghilterra 
e vecchia, dal punto di vista del-
la legislazione urbanistica, di p m 
di 200 anni. Noi oggi tranqutlla-
mente ci troviamo ad approvare, 
con tanto ritardo sulla storia, e 
talvolta pcrsino a sollecitare la 
creazione di autostrade a pedag
gio, secondo una formula eviden-

. tcmente niente affatto moderna. 
•.•• L'abohzione delle strode a pe-

daggio avvenne m/a t t i in Inghil-
" terra nel secolo scorso, dal 1858 

al 1*95, e la spesa per la manu-
< tenzione delle strode venne altri-

buita nel 1888 alle Contee. Nel 
del Benevolo si ritrovano 

poi, nella storia delle idee, tutte 
le poslzioni della cultura politi-
co-economica dei secoli scorsi che 
teorizzava Vopposizione ai vincoli 
e agli istituti che ostacolavano la 
libera espansione delle nuove ini-
ziative, nel convincimento che lo 
spirito di intrapresa privata 
avrebbe risolto qualsiasi proble-
ma. Ora noi vediamo invece che 
Vaver voluto escludere, per tanti 
anni, ogni intervento pubblico net 
settori urbanistici ha creato una 
serie di diseconomie e di sper-
peri che sono in primo luogo, 
purtroppo, pagati dalla classe 
opcraia. Diventa importante, dun-
que, vedere come e quanto il cam-
biamento delle citta — che e un 
mutamento di tipo accelerato, 
giacchi le cittd non vivono p iu 
la vita lenta e immobile dei se
coli scorsi — influisca sulla vita 
della gente, sul modo di parte-
cipare alia produzione e sui tipl 
di rapporti che si stabiliscono tra 
le varie classi sociali. 

L'accrescimento smisurato e gli 
Inconvenienti di carattere sociale 
tipici delle grandi cittd moderne 
mettono in crisi le cittd stesse. 
Ecco perche e~ necessario costrui-
re da capo una nuova metodolo-
gia urbanistica, senza p iu contat-
ti con quella antica. 

Le classiche descrizloni ripor-
tate dal Benevolo, per esempio 
quella della cittA di Manchester, 
potrebbero essere ripetute per 
gran parte delle nostre attuall 
citta, dove mancano o sono in-
sujficienti i rapporti tra abita- • 
zloni e servizi, e dove continua-
no a esistere situazioni di abtta-
zioni che un mondo moderno 
avrebbe dovuto completamente 
cancellare. Questo perchi anche 
in Italia, come in altri Paesi al-
cune generazioni prima, Vctleg-
giamento degli abitanti rispetto 
at disagi che sono costrettt a sop-
portare sta Hnalmente mutando, 
e di questo cambiamento fannn 

• Jede innanzttutto le lotte che la 
• classe operaia italiana e le am-

mmistrazioni democratiche svol-
gono per assicurare una miglio-
re condizione di vita alia popo
lazione a basso reddito. 

Un particolare interesse attua
le acqutsta nel libro il ripercor- -
nmento critico delle utopie del 
secolo scorso: di Owen e del mo-
vimento cooperativo inglese, del-, 
la scuola di Saint-Simon, di Fou
rier e della sua influenza m Eu-

. ropa e m America, di Godin e 
del suo Familisterio, e ancora il 
ricordo della tradizione eguati-
taria e di Cabet; t loro insuccessi 
sul terreno concreto confermano 
esattamente il duro gtudlzio teo-
rico espresso su di loro da En--
gels e - Marx nel Manifesto del 
Partito comuntsta del '48, pagx- • 
na 117: < questi scritti socialisti... 
rudimentali >. Ma non si pud non 
sottohneare che i programmi e le 
imziatwe note prima del '48 re-

. stino anche nella nostra cultura a 
indicare un tragunrdo ben pttl 
ambizioso, doe la riorgamzzazto-
ne di tutto il paesaggio urbanu 
e rurale con nuovi rapporti eco-

, nomici e sociali,' , . -•• 
Nell'ultima parte del suo li

bro il Benevolo esamina alt ini-
zi della legislatura urbanist ica 
moderna in Inghilterra e in Fran

cia, e mette bene in luce come 
questa legislazione abbia trovato 
uno degli ostacoli p iu potenti 
proprio nella legislazione setto-
riale, E* interessante vedere co
me nella stessa legislazione ita
liana (fra due anni si dovra ce-
lebrare il centenario della legge 
del 1865), che derivd dalla legge 
francese del 1841, la prima le
gislazione sull'esproprio nascesse 
viziata dalla volontd di rispetta-' 
re al massimo la proprieta pri
vata anche quando questa pro
prieta ' contrastava decisamente 
con Vinteresse pubblico. Anzi, la 
stessa regolamentazione edilizia, 
ha finito per rivelarsi, in questo 
ultimo secolo, come il modo per 
assicurare alia proprieta priva-' 
ta, agli operatori economici del-
I'edilizia — quelli che il film 
c Afani sulla cittd > ha resi triste-
mente famosi — il massimo dei 
guadagni, o la riduzione al mini-
mo di quelle che dovrebbero es
sere le necessarie condixionl igie-
niche e sociali ed inserimento de
gli edifici nel piu vasto amblto 
della cittd. 

IA CRITICA PI ENGELS 

Ecco perche" anche servizi di ca
rattere pubblico nascano nella 
violenza di quest i contrasti, ecco 
perche" & stato difficile creare, in 
tanti paesi e specie in Italia, un 

vasto patrimonio di proprietd pub
blico, ecco perche" flnanche le pre-

' scrizioni e i primi regolamenti 
edilizi — sulle altezze e sugli 
stacchi — sono stati interpretati 
dai costruttori in modo da otte-
nere la massima densita consen-
tita. ed hanno resa uniforme ed 
ossessiva I'edilizia di tutte le cit
ta. Pagine importanti del saggio 
sono quelle dove si illustra come, 
dopo i moti rivoluzionari del '48 
e la loro sconfitta. si accentui il 

. distacco della cultura urbanisti
ca dal dibattito politico, e a tal 
punto che l'urbanistica diventa 
uno slrumento di raffoTzamenlo 
dei regimi conservatort Questo 
drammatico distacco £ un fenome-
no storico che merxta oggi tutta la 

.nostra attenzione. anche perchl 
nella svolta radicale operata 'al 
socialismo marxista. alcune pre-
ziose istanze settoriall dell urba
nistica sono state pericolosamen-
te sacrificate nella proposta dt 
una riforma generale della socie
ta. La conseguenza prima del di-

> stacco della cultura urbanistica 
dal dibattito politico si ebbe quan
do furono attuati i grandi inter-
r en t ! urbanistici nelle maggiori 
cittd europee, a • Panoi, Vienna, 
Brurei les , Londra. Barcellona. Fi-
renze. La tecmca non solo non 

' era piu indipendente ma era gid 
~un modo di realizzare una de* 

terminata concezione politico che 
presuppone una ferrea dwtsione 
della societa in classi, una con-
servazione del regime dt proprie-

: td capitalists Le stesse initiative 
di edilizia popolare dipendono da 

« questa concezione. .,, - t — 
* E* interessante che sia stata ri-
prodotta la critica di Engels sul 

.problems delle abitaziom (che 
: apparve in volume anche in tta-

lia) dove i dimostrato che la pro-

' prietd di una casa non sottrae 
Voperaio alio sfruttamento capita-
lista, anzi consente al capitalista 
stesso di far scendere il salario 
di una quota corrispondente al-
V affitto non pagato e diminui-
sce la mobilita dell'operaio e la 
sua possibilitd di sottraroi alle 
condizioni stabilite dal datore di 
lavoro. ' -<•: 

E' nostra ereditd storica, 6 no-
stro compito attuale reinserire la 
cultura urbanistica nel dibattito 
politico, confrontare i program-
mi urbanistici e quelli politici su-

' perando la frattura aperta alia 
metd dell'Ottocento. EJ chiaro — 
come sostiene il Benevolo — che 
le istanze rinnovatrici della cul-

' tura urbanistica moderna posso-
no tradursi in realtd soltanto ri
trovando i contatti con le forze 
politiche che tendono a una ana-
loga trasformazione della societd. l 

L'urbanistica i davvero un mo
mento importante della politico. 
Vorremmo augurare alia nostra 
cultura urbanistica e politica di 
potersi articchire di sempre nuo
vi contributf storico-critici sulla 
linea assai vitale di'ricerca sin 
qui delineata dal Benevolo: affln-
chi si confermi e si accresca, ne-
gli amministratori pubblici, net 
diriaenti politici e sindacali la co-
scienza della possibilitd di inter-
venire congiuntamente ai tecni
ci sia nei processi politici sia in ' 
quelli urbanistici, sia nella pro-
grammazione economica, sia nel
la pianificazione urbanistica, sia 
nella quantitd • dell'aumento di 
quelli che • sono comunemente'. 
considerati come indict economi
ci (popolazione, produzione, ser
vizi pubblici) sia nella loro qua-
litd, nel loro disegno, nella di-
sposizione loro in cittd e m cam-
pagna, cioe nel nuovo paesaggio 
urbano e rurale che pud essere 

• solo il frutto di una volontd po
litica. e deve esserlo. e di una 

„ contemporanea prefigurazione 
tecmca. Un punto di incontro di 
queste due grandi forze — politi
ci e tecnici — pud realizzarsi pro-
prto nella comune volontd di rag-

zgiungere* determinati • obiettivi 
per una societd che abbia I'uomo 
al suo centro e non degli indict 

i v quantitativL Un incontro, pero. 
che presenta ancora oggi note-
rot, difficoltd per la depresstone 
ideologica che si verifica nell'am-
biente dei tecnici, perche fra 
questt permangono interpretazio-
ni e mdtnzzi che ostacolano il 
confronto fra programmi urba
nistici e programmi politici. 

Non ci resta che augurare alia 
cultura italiana che librt come 
questo di Leonardo Benevolo non 
restino un evento eccezionale e 
trovino larga diffusione tra tec-

, „ nici e politici: la coscienza stori
ca del problema delineato dal-

/ • Vautore pud stimolarc, nelVatte-
r sa di una vera unitd operalwa, 
r un deciso migltoramento delVazio • 

ne concreta quale pud essere oggi 
^ quella per Vapprovazione della 

nuova legge urbanistica 

Franco Berlanda 
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ROMA 
i i > I * ! ' * t i s ' i ; j ?• ' a 
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Marinucci dipinge Dallas Viviani 
Alcuni mesl (a. in occaslo-

ne di una mostra bolognese 
di Bernardino Marinucci. nel
la presentazione Fcrdinando 
Bologna segnalava come nel
la pittura sua fosse in atto 
una prepotente « ricostruzio-
ne di relazioni tra uomini e 
cose, che si potrebbe quasi 
dire un nuovo. importante 
preludio al racconto -. Per 
questa «personale» romana 
alia galleria -II bilico - (via 
A. Brunerti, 51) a buona ra-
glone Enrico Crispolti •• pu6 
affermafe che il glovane pit-
tore aquilano e ^ rluscito • a 
fiortare la violenza dlchiara-
lva nella dlmeoslone pid dia-

lettica e dlscorsiva del rac
conto che e articolato su temi 
specific! di richiamo civile e 
morale -con aperti richlaml 
alia «cronaca - tragica dei 
nostri giorni. 

Ecco. dunque. un altro glo
vane 11 quale, nel diffuso 
clima figurativo attuale. si 
distingue per una tensione 
oggettiva. per delle rotture 
violente a cul costringe lo 
stile a petto della realta. In 
questa mostra romana sono 
anche esposte delle pitture 
assai tlpiche della sua prece-
dente maniera autoblografi-
ca: llvide atmosfere colorl-
stiche percorse da segni vio-
lenti di paura, come nella 
Soffitta di Anna Frank, o da 
larve dolenri di figure uma-
ne ignude. A rlvederll que
sti quadrl. intorno al '60-*61. 
si confermano come quadri 
di uscita clrcospetta da una 
situazione informale: gla la 
parte del testimone ripugna-
va al Marinucci. 

. Un suo recente sogglorno 
'amerlcano devo certo aver 
contribuito alio scatto attuale 
che e ideologico non pittori-
cistico. Quattro vaste tele: 
Dallas, See and know Ame
rica, Greenwich Viltaae e 
Rttratto di giovane donna, 
testimonlano assai bene di 
questo nuovo impegno, carico 
dl avvenire plastico. nella di-
mensione del giudizio e del-
l'ordine rivelatore da fare 
nel caos degli oggetti. quel , 
caos ben calcolato e dosato 
da chi, al vertice del potere 
capitalista e con buon uso : 
del tecnici del consumo di '< 
massa, tutto fa per impedl-
re l'approdo al giudizio con 
la conseguente apertura nel
la direzlone di un possibile 
ordlne rivoluzlonario degli 
oggetti. 

Queste tele d'ispirazione 
americana sono un momento 
dl rottura e come tali met
tono in crlsl l'elaborato pit-
torlcismo Informale prece-
dente. Maniera che appona 
soprawive come tono di fon-
do della tela sulla quale 11 
pittore appunta. proprio con 
dei chiodi come noi faremmo 
sul muro con una foto che 
ci abbia turbato. frammenti 
e reperti della cronaca ame
ricana dei giorni di Kenne
dy. In tali frammenti e re
perti sono 1 primi suggestlvi 
accenni di una pittura impe-
gnata a livello del giudizio. 
e in parallelo con le espe-
rienze plastiche di altri glo-
vanl come Recalcatl e Ro-
magnonL Un'obiezione seria 
ma che appena possiamo ac-
cennare e quella che riguar-

Le madri di Zarian 
' Materia durissima, quasi metallica e dun WPWT^.^^^. 

colore profondo dl lava incenerita. 11 ce-
mento belga 6 impiegato da Nwart Zarian 
per formare monumental! immagini della 
tenerezza femminile e materna. Un'aspra 
materia moderna per sentiment! antlchi. Una 
severita formate rara di una donna che scol-
pisca: valgano per tutte le due recentl gran
di figure femminlli. quella col bimbo in 
braccio che carnmina levando lo sguardo al 
cielo e quella accovacclata che sembra por-
gere orecchlo a lontani paurosi rumorl di 
guerra. Peccato che la piccollssima galleria 
«La Cassapanca- (Babuino. 107a) consenta 
soltanto una visione assai rawiclnata per 
dei «pezzi- cosl monumental! la cui giusta 
collocazione e nello spazio natural e aperto 
che noi immaginiamo rnovimentato e arido. 

La plastica dei • nudi 6 sempre piena, 
carnosa. dl donne gia madri: un'opulenza 
che fu cara a Renoir e Maillol, al nostro 
Marino ai giorni della Pomona. Su questa 
opulenza formale, che e una segreta opu-
lenza di sentimento terrestre che resiste a 
tante mortificazioni. Zarian distende una 
cupa e spessa patina come di corpi cose e 
sentiment! bruciati da un fuoco terribile cui 
pure le figure soprawivono. E quel bagllo-
re di luce che da la limatura metallica 1m-
pastata nel cemento sembra affiorare pre-
ziosa da una coltre di cenerl. 

- Sono. dunque. strane poetlche sculture 
queste di Zarian. cosl vitalistlche e cosl se-
gnate dal prezzo che I'uomo continua a pa-
gare per l'affermazione della sua naturale 
vital ita. La forma stessa del nudo racconta 
con allusioni ad antiche paure e antiche 
speranze. II messaggio attuale e detto sobria-
mente. e tutto affidato alia plastica e alia ma
teria senza utilizzare element! letterari o di 
cronaca. Chi ha occbi per vedere. vede che 
L'uomo con Vagnello Picasso non l'ha pla-
smato Invano. 

Nwart Za
rian: Madre 
e flglio, 1964 

Vaglieri e la citta 

(1) Leonardo Benevolo: « L e 
. origini deU'urbanislica moderna ». 

A Editori Laterza, Bari, 1963, pa
gine 200, lire 1.800. 

Era gla da un po* di tempo 
che Tlno Vaglieri non si pre-
sentava con una *persona-
le»: 1'ultima fu quella del '61 
alia galleria Bergarnini Ora. 
nella nuova sede della stessa 
galleria. in corso Venezia 16. 
a Milano, e ritorneto con una 
serie di opere. quadri e di-
segni. eseguite dal '63 al '64. 
Devo dire che gia da qua]-
che tempo aspettavo questa 
mostra di Vaglieri. e l'aspet-
tavp convinto : che sarebbc 
stata, una buona mostra Ora 
che i"ho vista, posso aggiun-
gerc che non solo e una buona 
mostra. ma che e anche una 
mostra sintomatica, in quanto 
rivela nei suoi numerosi spun-
ti lo sviluppo nuovo di que
sto artista. rivela cioe un mo
mento creativo ricco di fer-
menti destinati. a mio pare-
re. a dare un irr.puiso pro
fondo e positivo al suo lavoro 

Quella che per Vaglieri. in 
questi ultimi anni, era stata 
una soiia di dlscesa agli in-
feri, sembra che nei quadri 
e ancor piu nei disegni re
cent! si vada trasformando in 
una ripresa di contatto con 
la verita del mondo In alt re 
parole: Vaglieri ha Incomin-
ciato un serio processo di li-
berazione dal puro soggetti-
vismo. ristabilendo. o inizian-
do a ristabilire i termini del
la dialettica tra soggetto e 
oggetto. In questa operazione 
egli sta ritrovando uno seat-
to nuovo. un cquilibrio con
creto. una ponsibilita di spie-
gare le immagini. di moltlpll-
carle. sfuggendo graduaimen-
te alia monotona rtpelizione 
di uno stato d'animo Immo
bile 

Chi conosce la vicenda dl 
Vaglieri sa di quale forza 
espressiva egli abbia dato 
prova sin dai suoi primi sag-
gi. Egli non e mal stato un 
pittore facile, un pittore de-
•crittlvo o enuociatlvo, t sta-

da 11 llnguaggio e l*uso del 
material!: pud essere estre-
mamente perlcolose colnvol-
gere nella critica negativa a 
un mondo e a una determi-
nata concezione del mondo 
il llnguaggio della - pittura. 
anche se e vero che con que
sto llnguaggio si sono com-
messe e si commettono lnnu-
merevoll lgnominiose sopraf-
fazlonl borghesi. 

La strada ' che Marinucci 
accenna a percorrere e lun- * 
ga e aspra: una segreta ma : 

poderosa forza del reallsmo ' 
sta nel dosare la tensione 
plastica antl-borghese per una 
lotta lunga ed estenuante, 
elaborando mezzl tecnici e 
strumenti linguistic! che sla-
no il piu posslbilmente esatti 
e durabili. ben oltre lo sfre-
glo e la rlbellione dadaista 
di sinistra. 

Forse dispiacera al pittore 
cosl impegnato neH'urto ma. 
pur apprezzando la forza di 
rottura del quadri cltall. se 
dovesslmo indicare un qua-
dro destlnato a durare piu 
degli altri cl fermeremmo 
sul quadro-clnemascope che 
porta il titolo Dallas, proprio 
per le sue qualita pittorlche 
unitarle' e perche In esso 
ogni frammento ognl reperto 
cronistico e brutale e rias-
sunto nella forma-gludizio. 
forma che cl restltulsce effi-
cacemente la Jacqueline rl-
dente, secondo 11 cliche del
la salute erotica americana, 
nella Jacqueline del terrore 
che urla. 

Dario Micacchi 

Gran parte del complesso 
mondo dell'arte di Viviani e 
documcutata dalla mostra dl 
ottanta sue opere, tra incl-
sionL, disegni, guazzi e dipin-
ti, alia Don Chlsciotte in via 
A. Brujetti, 21-a. a Roma. 
Dalle cose piu lontanc, le 
espressio.iist'rhe lnclsionl de
gli anni '̂ O, a quelle piu re
cent!. git ingenul diplnti del-
l'anuo scorso, la personality 
del plsniio Giuseppe Viviani 
si dm.ostr.t di una varieta 
sorpreidente che rende lm-

. possibile una sua cataloga-
. zlone iireoisa. 

Ce in Viviani, infatti, una 
condizione strapaesana, una 
metnfipicn, una d'art brut, 
uni surronle. una decorativa, 
una primitiva. che di volta 

, in volta prendono 11 soprav-
vento per raccontare della 
solitudinc del cant e della vi
ta degli uomini di provincla, 
o per rapprescntare i paesag-
gi e gli oggetti piu dlsparatl. 
A vnler Irdividuare per for
za una tdilation dl fondo nel
la produzione di Viviani. es-
sa forse pu6 essere indicata 
nel sentimento della solltu-
dine. 

Di qui provieiie quella sua 
tiplca vena metafislca e sur
real e che lo porta a raggrup-
pare gli oggetti piu straui o 
ad cperare ingeouamente, 
quando non lronlcnmente, sul
le dimension! reall . 

Pid che 1 guazzi e i t di
plnti, sono i disegni e so
prattutto le lnclsionl, rlccha 
di variazloni graflche, a for-
nirci la vera misura del poe-
tico mondo di questo sln-
golare artista, 

g. d. g. 

John Bratby 
Chissa che fine avran tat-

to quelle pazze pitture che 
Alec Guinnes. nei panni del 
singolare pittore del film In
glese -La bocca della veri
ta », spargeva su tutti i mu-
ri che si trovava davanti! 
Pitture non tanto pazze poi 
se erano eseguite coo bello 
stile nel gusto del colore di 
Guttuso e Appel. Ebbene. 
quelle pitture erano dl John 
Bratby, un giovane artista In
glese dl gran temperamento, 
infaticabile pittore, assai le
gato al realismo italiano. 

Ricordiamo dl lul una mo
stra. nel 1955, alia galleria 
romana «La Tartaruga». E 
ancora la sua presenza alia 
Biennale di Venezia 195S as-
sieme agli altri giovani pit-
tori reallstl Lnglesi Derrick 
Greaves, Edward Middledi-
tch e Jack Smith. 

II Bratby ha una capacita 
di lavoro formidablle, una ma-
no forte e versatile, un talento 
appassionato della realta piu 
sanguigna e contrastata (di 
qui II suo palese amore per 
i girasoli e i ritratti raggian-
ti colore di un Van Gogh), 
ma anche uno stravagante 
eclettismo di stile, tanto che 
vien da pensare che la sua 
vera passione sia la vita piu 

che la pittura. Oggi. con il 
suo colore, e qua e domoni * 
la, sembra cambiar tecnlca 
e linguaggio col mutare dei 
luoghl e degli oggetti. 

Si faccia attenzione a que
sta sua curiosa « personal*» 
romana alia galleria ACA (via 
del Babuino, 144): tuttl qua
dri recenti, ma in una sal a, 
son sciattl quadri di paesag
gio, marine biancastre di gr**-
za fattura * divisionista», •, 

, in un'altra sal a, tutti quadri 
tdi figura da un Autoritratto 

+I grottesco ad intense variazlo
ni di colore-Iuco su una fi
gure femminile dal nome 
Gloria. E* negll -InternU dl 
vita quotldiana che vien fuo-
ri il poeta, il buon costrut-
tore di forme col colore, ch* 
ingrandlsce a tessere di mo-* 
saico la pennellata sensuale « 
patetica di Bonnard e la di-
lata nella luce ai fin! di un 
costruttivismo coloristico piut-
tosto ambizioso di Van Gogh 
e Guttuso. In questo sugge-
stivo esprimere costruendo, 
John Bratby manifesta la na-
tura sua piu fellce di te-
nace pittore della vita quo-
tidiana, magnificatore senza 
retorica degli affettL 

Dario Micacchi 

MILANO 

to sempre. al contrario. un 
pittore di rlflesslone. di me-
ditazione. In lul e'e sempre 
stato un sentimento poetico 
di fondo, che dava e da a! 
suoi quadri un accento dolo-
roso e tuttavia forte, virile 
Ma e proprio per questo che 
Vaglieri ha bisogno di un 
punto sicuro di riferimento. 
di un'oggettivita. di una si
tuazione reale con cui scon-
trarsi. misurarsi. . 

Senza un tale punto di ri
ferimento. egli rischia di es
sere sommerso dalla forza 
stessa di questo suo senti
mento. E e'e stato un mo
mento in cui cib e accaduto 
Oggi perb, nella sua opera. 
si riscontra. appunto. il riaf
fiorare delle Istanze reali. e 
l'energia di Vaglieri cessa di 
muoversl soltanto su se stes
sa per acqulstare un'aspra 
definizione in un consistente 
e circostanziato gruppo dl 
immagini. 
' In questo lavoro il pittore 
sta dunque ricuperando le 
esperienze delta sua - storia -. 
una storia breve ma intensa. 
incominciata Intorno al . '55 
Ecco Infatti nspuntare nei 
suoi quadri e nei suoi disegni 
i profili dentati del casamenti 
milanesi di periferia: ecco gli 
element! degli - Intern! -: 
scale, porte, finestre; ecco la 
citta: ecco 11 risorgere della 
figura. che in uno dei dise
gni. un disegno assai bello. 
acuto nel segno e vivo nel-
I'impostazione, diventa un 
mangiatore di spaghetti. 

Cosl Vaglieri precede e il 
suo respiro • pio sicuro Se 
egli adesso avesse una pid 
grande flducia e una decisio-
nt maggiorc in senso oggetti-
vo. avrebbe la posslbillta di 
creare con pid ricchezza. con 
pio liberta, con piu impeto e 
lnvenzion*„ 

Mario Da Micheli 

Remo Pasetto e una figura 
singolare nell'attuale pano
rama pittorico italiano: e la 
mostra di nature morte or-
dlnata presso la Galleria Vin-
ciana di Milano (via Man-
zon! 44) ancora una volta lo 
tcstimonia. Ritorna qui in-
tatto, negll oggetti, U mondo 
contadino veneto che Pasetto 
costantemente ci descrive. Co
se fruste. usuali, paioli, me-
stoli, arnesi da muratore, pan-
nocchie. cipolle, zucche, caro-
tc. colti daila realta e tra-
smcssl sulla tela a formare 
una pagina di forte, asciuttn 
poesia resa pio alta dalla cal-
da pastosita del colore. Tra-
smessl. abbiamo detto. polche 
e chiaro che tra Pasetto e la 
3ua opera non interviene nes-
sunn mediftzlone intellettua-
listice e nei coutempo man-
ca queirappiattimento critico 
tipico delle forme -naif*. 

Viene piuttosto da pensare. 
e i'esemplificazione e facile 

Pasetto 
considerata la terra di ori
gine dell'artista, a un tempe
ramento -alia Ruzzante*. ric
co di esplosiva vital ita po-
polaresca e capace di Inci-
dere con la propria graffian-
te presenza sulla scorza delle 
cristalllzzazioni sociali e cul
turally FT indubbio che gli 
umlli oggetti. le figure ca-
riche di ironla e forza mo
rale e plastica di Pasetto, sia-
no una presenza lnquietaute 
per un mondo che, travolto 
ormai dalle complicazioni so-
vrBStruttuiali. ha perso il ban-
dolo che riconduce alle ori
gin! deirimposstbile gioco. 

Polche al di It di tutto 
cio. I'artUta ci dice, sulla 
sponda opposta, esistono an
cora veriW grandi e sempliei, 
niente affatto caduche. a cui 
I'uomo. pur con tutta la sua 
coscienza moderna. deve ri-
coniursi se vuola soprawl-
vere. 

a. n. 
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-lf*n, seghalazioni 
s<? 

ROMA 
••* Con una bella mostra dl 
opere rare e inedite dei Na* 
bis, i pittori post-impresslo-
nisti Pierre Bonnard. Edouard 
Vuillard e Xavier Roussel. si 
e inaugurato a Roma io • Stu
dio A- . una nuova galleria 
al numero 76 del Babuino 
*** II pittore spagnolo Jose 
Ortega, che vive esule a Pa-
rigi. inaugura lunedl 6. alle 
18. un'importante mostra di 
disegni alia -Nuova Pesa -, 
via del Vantaggio 46. 
• • • Fernando Faruili, presen-
tato da Giovanni Prevltali, 
espone t suoi pio recenti di- • 
pint! alia galleria -II fante 
di spade* (via Margutta, 54). 
• • • u giovane reallsta argen-

tino Silvio Benedetto, che ha 
tenuto in questi giorni un* 
mostra di dipinti alia galleria 
- La sfera • di Modena, prt» 
sentato da Antonello Tromba-
dori espone disegni alia Li-
breria Internazionale Terao 
Mondo (via XXIV Maggio, 
n. 47). 

MODENA 
•*• Alberto Martini presenta 
diplnti e disegni recenti dl 
Clan Franco rerroni esposti 
alia galleria Mutlna (Corso 
Canalgrande. !8). 
••• Aldo Borgonzonl inaugu
ra oggi, alle 18. una mostra 
dl pitture recenti, prcsentat* 
da Stefano BottarU alia g j | . 
leria •• La sfera • (Vicolo » • 
selllne, 2 » . 


