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QUESTE NOSTRE COSE 

DI TUTTI I GKIRNI 
Uberto Zlveri - Vltita al museo, 1960 

V 

Nel tenta t ivo di farm! 
ina ragione critica e sto-
rica di quella s t rana glo-
riosa luce delle cose che 
li resta nella mente ogni , 

rolta che vedo un quadro 
li Alberto Ziveri e che mi 
la abbacinato come un me-
riggio senza fine, un pen-
siero dominante e ossessi-
/o, in occasione di questa 
lua mostra alia c Nuova Pe-

Isa » di Roma — 45 dipinti , 
Jquasi tu t t i datati fra il '60 
fe il '64, presentat i da Ro-
Iber to Longhi e accompa-
fgnati da una nota di An-
tonello Trombador i sulla 

I« Scuola Romana > —, non 
l i alle vicende della < Scuo-
fla Romana > che io penso. 

S inceramente , mi inte-
jressa piu il senso contem-
Iporaneo di questi ultimi 
{dipinti di Zlveri che un'en-

lesima loro collocazione re-
[ trospett iva. Questo suo di-
Ipingerci nel nostro essere 
[di tut t i i giorni, con lo sti-
[le solenne che un tempo 
[la pi t tura dedicava soltan-
[ to agli eroi, e qualcosa di 
[singolare. E questa luce 
[delle cose che Ziveri t ra-
isforma in cristalli di colo-
| r e , ar t icolando, con meto-
Ido realista, la ricerca pla-
[stica secondo vere e pro-
Iprie serie — interni che 
j t rapassano nella luce co-
smica, in terni nar ra t iv i , 
paesaggi romani e v e n e t i , ' 
r i t ra t t i e na tu re mor te — 

fin questo gruppo di quadr i 
svela un tenace disegno 
poetico e nega l'occasiona-
li ta ottica della relazione 
con la na tura , con la figura 
u m a n a e, piu genera lmente , 
t o n gli oggetti. 

Ins is tentemente , non la 
« Scuola Romana > mi tor-
n a in men te ma una affer-
mazione famosa: € ... E' ve-
ro che la grande tradizione 
& perduta , e che la nuova 
non e ancor fatta >. E' di 
Charles Baudelaire , in oc
casione del Salon del 1846, 
in una pagina indimenti-
cabile, ma dimenticata, che 
tratta . DelVeroismo della 
vita moderna. Ma cosl scri-
veva per sostenere che gia 
esisteva una tradizione mo
derna , una bellezza incon-
fondibi lmente moderna. E 
— nella sostanza rispon-
dendo alPadorato Delacroix ' 
che lamentava per i con-
temporane i la pr ivazione 
di quelle occasioni storico-
r i tual i e di quegli abiti e 
stoffe e parament i della 
vita ufficiale che, invece, 
p e r gli antichi pittori fu-
rono sempre provocazioni 
della fantasia e occasioni 
p e r quella p i t tura nobile 
e grandtosa che Delacroix 
inseguiva — aggiungeva 
Baudela i re alcuni pensieri 
s t raord inar i sull 'abito del-
l 'uomo moderno , del l 'uomo 
nella vita di tut t i i giorni: 
una giacca, una camicia, un 
paio di pantaloni , un paio 
d i scarpe. 

L'« abifo » 
dell'uomo 

Aggiungeva Baudelai re : 
<... E dunque , non ha la 
sua bellezza e la sua gra-
zia tipica, questo abito tan-
to vilipeso? Non e 1'abito 
necessario alia nostra epo-
ca, che soffre e porta fin 
sul le sue spalle nere e ma-
g re il simbolo di un lut to 
pe rpe tuo?«Fa t e a t tenztone 
che 1'abito ne ro e la redin-
gote hanno non soltanto la 
loro bellezza politica, che 

. 4 l 'espressione dell 'egua-
glianza universale , ma an-
che la loro bellezza poeti-
ca, che e l ' e f r^ -^^ ' 0 0 6 del-

" l ' anima pubblica... >. 

Da allora, da quegli uo-
min i in giacca e pantaloni 

. dipint i da David e Geri-
- caul t , da Courbet e Dau-
. mier , da Delacroix stesso 
;. ed Ingres , da Goya e Ma

net , dagli impressionisti , 
da Cezanne e Renoir, da 
Degas e Van Gogh, da Bon-
nard e Picasso (cosi torna-
va alio scoperto della sto-
ria della p i t tura moderna 
u n a / piu antica corrente , 
quella avviala dal Cjra-
vaggio, che sembrava spro-

. fondata) , molti problemi e 
bat tagl ie e nsu l ta t i poeli-
ci del l 'a r te conlemporanea 
nascono su questo pun lo 

, t to r ico dell 'abito deU'uorno, 
che e pot il pun to discri-
minan te fra una pi t tura de-
corat iva deirufficiali ta del-
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art! figurative 
«Caduta» e «salvezza» nella 
pittura recente di Vespignani 

Indagine del buio 
l 'uomo e una pi t tura reali-
stica della integrita del
l 'uomo. 

• Ecco, io credo che Zive
ri, coi suoi alti e i suoi bas-
si ma con le sue scelte sen
za ambiguita, con la sua 
cultura c la sua tecnica di 
pit tore profondamente ita-
liano, concepisca la pi t tura 
essenzialmente come pittu
ra dell ' integrita deU'uorno; 
e che si n t iu t i di decorare 
il mondo con i riti, le ce-
r imonie e gli abiti delle 
para te . 

Stare alle 
cose 

Non si trucca e non si 
nasconde come pi t tore: tra 
cio che egh conosce della 
vita e il suo stile realista 
non ci sono mediazioni bu-
gia ide . Tantomeno recita: 
la par te dell 'eroe o quella 
della vittima. Quando sba-
glia Un quadro fa un grun 
tonfo, un tonfo tale che 
egli stesso scompare per 
mesi, a volte per anni. Ma 
si ricordi che un quadro 
di Ziveri spesso e dipinto , 
in 3-5 anni. Ma quando nel 
caos degli oggetti egli rie-
sce • ad afferrarne uno, a 
nut r i r lo di colore e di luce 
fino a f ame un corposo 
simbolo della realta, allora 

. a r r iva al capolavoro e ci 
consegna un messaggio at-
tuale : ci dice l impidamen-
te di s tare alle cose, coi 
sensi e con la mente , ci 
dice di non accettare muti-
lazioni e sfregi delle figure 
e delle cose umane. , E lo 
dice con consapevolezza di 
vita e di cultura p e r , le 
mutilazioni che ci furono 
e che ci sono. Certo, Zi
veri e un pit tore nei < h-
miti > della vita quotidiana, 
un lirico che sente e co-
struisce per frammenti ma 
di questi frammenti , a vol
te , fa dei monument i che 
sbigottiscono il borghese e 
fanno togliere il cappello 
al socialista, al rivoluzio-
nar io . 

Certo, Ziveri non orga-
"nizza i suoi frammenti se
condo un'ideologia rivolu-
zionaria che nella realta 
spazzt via certi oggetti e ne 
innalzi al tr i , che proponga 
un nuovo ordine e una nuo
va gerarchia fra gli oggetti. 
Egli, pero, ne salva alcuni 
e ce li affida in una esal-
tan te luce della ragione: in 
un mondo pulito, illumi-
nato bene, anche chi aves-
se avuto la ventura di pi-
gliare d'assalto il Palazzo 
d ' Inverno vedrebbe, forse, 
cosi questi oggetti di tutt i 
i giorni, di consistenza 
schietta e durabile, stra-
namen te vecchi e meravi-
gliosamente giovani, sospe-
si in una costruita gloria 
di l u c e ' c h e , come e dei 
moment i vittoriosi. sembra 
dest inata a durare sempre. 

La monumenta l i ta del 
sent imento della vita quo
tidiana di Ziveri e qual
cosa che fa par te delPespe-
rienza del realismo conlem-
poraneo. Come intensita e 
dura ta e profondita. questo 
sent imento fa dell 'esperien-
za di Ziveri un'esperienza 
parallela a quella di un 
Bonnard . molto i tahana per 
i suoi carat ter i formali, pu
re se nesce a leggere e a 
r i leggere, fuori del museo, 
autori come Courbet , Dau-
mier , Delacroix, Manet , 
Chardin, Cezanne. Rem
brandt , Vermeer , Goya E 
la lettura av«-;ene senza di
spersion: perche Ziveri la 
fa con la consapevolezza 
critica che molte cose si 
misero in moto per 1'inven-
zione caravaggesca della 
luce e dell 'ombra che co-
struiscono ed evidenziano 
le forme. E che la s t ona 
delle forme faccia par te 
deU'espenenza vitale di Zi
veri torna a venfica della 
sua modernita a l t re t tanto 
quanto lo torna l ' lnesaun-
bile relazione con la realta 
quotidiana E" affascinanle 
osservare come questa re
lazione sempre nnnovanle -
si permet ta a Ziveri di riu-
scire e di sbaghare quasi 
come un giovane E non e 
da meravtghars i che piu di 
un nsu l t a to si ponga a lato 
di qualche nsu l ta to dei gio
vani. E* per questo, forse, 
che e possiblle un mito di 

• Morandi e non e possibile 
un mito di Zivert. 

Morandi vive di superba 
rendita e Ziveri di realta. 
Altr imenti , non si capireb-
be come Ziveri sia riusci-
to con queste opere recenti 
a dare nuovo respiro al-
l 'eroismo della vita quoti
diana, a costruire nuovi 
diamanti nella sua poetica 
luministico-coloristica della 
vita quotidiana: in partico-
lare, con due delle varia-
zioni sulla Visita al museo 
nelle quali riesce a rende-
re belle come figure greche 
alcune figure di giovani nei 
loro panni e gesti quotidia-
ni e a rendere di carne, vi-
cini a^noi, gli antichi mar-
mi; con i quadri « mediter-
ranei > delle finestre aper te 
alia luce del cosmo; con le 
infallibili armonie costrut-
tive delle pietre di Roma; 
con gli « interminat i spazi > 
e i «sovrumani silenzi > 
dei paesaggi veneti (spazi 
e silenzi davvero in senso 
leopardiano piu finti nel 
pensiero che sbirciati con 
gli 'occhi); con alcune pic-
cole na ture mor te e alcuni 
r i t rat t ini c goyeschi > di 
corposa schiettezza colori-
stica. Altri frammenti di 
pari qualita si r i t rovano nel 
quadro con la rissa delle 
Pollarole (una vecchia idea 
di tanti anni pr ima rimes-
sa in cantiere con bella 
freschezza nel 1958-'59). 

Dario Micacchi 

ARTISTI AMERICAN! A ROMA 

Robert Carroll - Picnic sulla spiaggia, 1964 

Vecchie o nuove 
. . • . * 

immagini dell'uomo ? 
Anche Vattualz momen-

to della giovane arte ante-
ricana e un pullulare, un 
formicolare di situazioni e 
di esperienze figurative: 
neo-surrealiste. neo-espres-
sioniste, neo-naturaliste e 
neo-realiste. E non si trat
ta soltanto di quel che 
importanti mostre ufficia-
li hanno omologato negli 
Stati Uniti: nel 1959, la 
la mostra New Images of 
Man e, nel '62, la mostra 
Recent Pain t ing U.S.A., 
entrambe allestite dal Mu
seum of Modern Art di 
New York. Si deve anche 
ricordare il faticato ric-
mergere di eminenti pcr-
sonalita del realismo so-
ciale americano che la ca
marilla del mercato astrat-
to-informale e Vignominia 
del fascismo statunitense 
hanno per anni costrctto 
in un ghetto civile c cullit-
rale. 

I giovani 
e I'Europa 

" Si aggiunga poi la sem
pre piit frequente relazio
ne dei giovani artisti ame-
ricani con I'Europa e con 
Vambiente italiano in ispe-
cic. I giovani artisti ameri-
cani. ad esempio, costitui-
scono una colonia artistica, 
sempre in rinnovamento, 
assai importante a Roma: 
$i tratta di qualcosa di piii 
profondo che un soggior-
no, qualcosa che potra 
dare qualche strano e im-
preceduto frulto nella nuo
va arte americana. E' per 
lutto cid. forse, che in ogni 
dove un gran numero di 
persone. mercanti c crifi-
ci, non fanno che grat-
tarsi per un prurilo irre-
frenabile. 

In un breve volger di 
giorni. a Roma, si c accesa 
una piccolo ' girandola di 
mostre di giovani artisti 
americani: nulla di orga-
nico e di pianificato ma, 
comunque, una serie di 
mostre assai st imolantj per 
molte ragion'u Alia Sala 
Barbo di Palazzo Venezia 
pittori e scultori che sog-
giornano. in Italia con 
le borse di studio «Ful-
bright»; Jerrold Bureh-

man, Raymond Ciarrochi, 
Susan Draper, James Fi
sher, Gregory Gillespie, 
James Grashow, John Hun
ter, Jerald Jackard, Wolf 
Kahn, Charles Kaprelian, 
John Kearney, Rodger 
Mack, Fred Marcellino, 
Peter Pellettieri e Alan 
Shepp. La galleria Penelo
pe (via Frattina. 99) pre-
senta i pittori Jules Kir-
schenbaum, Cornelis Ruh-
tenberg e Joyce Treiman. 

Alia galleria ACA (Ba-
buino, 144) espone lo scul-
tore Morton Dimondstein, 
prescntato da Duilio Mo-
rosini. che tre anni fa si 
presento a Roma come pit-
tore e grafico. Infine il 
pittore e scultore Robert 
Carroll espone alia galle
ria Pogliani (via Grego-
riana. 42) con una presen-
tazionc di Enrico Crispolti. 
Cio che ricava Vosserva-
torc da tuttc queste espo-
sizioni e che tutto uno sva-
riare di esperienze plasti-
chc si concentra. ora cao-
ticamente ora con metodo, 
sulla figura umana alia 
quale questi giorani tcn-
tano di dare una forma 
attuale convincente per vc-
rita e generalizzazione. 

In questa direzione si 
dispongono, non manieri-
sticamente, sia un modo 
vitalistico di uscire dalla 
pittura informale che e 
proprio di Carroll, sia i 
sondaggi in direzione del 
surrealismo da parte di 

• Kirschenbaum, sia quelli 
della Treiman nella dire
zione dell' espressionismo 
soi-iale, sia ancora » pen-
sU'ri sul cubismo di Di
mondstein il quale, come 
pittore « .grafico, era le
gato all'espressionismo del 
Ponte e al realismo mes-
ficano. 

Certo non e cosa sccon-
daria il chiedersi che uomo 
sia quello che riaffiara nel 
lavoro di questi giovani e 
in quale relazione egli si 
collochi con la societd s la 
natura. Non e ozioso chie
dersi se queste immagini 
siano nuove o vecchie im
magini dell'uomo, se e 
come queste forme porti-
no un messaggio, come e 
quanto siano comunicative, 
se - non ripetano vecchie 

parole inadeguate al mon

do presente e al suo fu-
turo. Ma la pittura non va 
strozzata con le domande: 
cssa deve, e pud, rispon-
dere ma ha un suo tempo 
che non pud essere acce-
lerato oltre un certo punto. 

Un'impressione d'insie-
mc sul merito della ricer
ca di questi giovani ame
ricani si ha, ed e il punto 
dal quale questi artisti 
possono sia avanzare sia 
regredire: la figura del
l'uomo riappare nello spa-
zio attonita e spaurita. ar-
ticola gesti azioni pensieri 
con un fare esplorativo. 
un po' marziano, e la sua 
prima relazione e di nuo
vo con la natura con 
un trasporto che ricorda 
qualcosa dell'espressioni
smo panico tedesco. Cio 
che e'e di vecchio in que
ste immagini dell'uomo 
puo anche farle regredire 
all' espressionismo panico 
appunto; cio che lievita di 
nuovo pud. invece. farle 
approdare a una piu ur-
gente e necessaria defini-
zione che e quella delle 
relazioni dell'uomo con la 
vita sociale, col nostro di-
namico e drammatico pre
sente che e la matricc del-
Voggeltivita futura. 

Realismo 
sociale? 

Jules Kirschenbaum e di 
tutti il piit risucchiato dal 
mito naturalista della na
tura — vita e morte — e 
dal surrealismo ha preso 
quella ossessiva minuzia 
ottica che gli serve per 
fantasticare . crudelmente: 
assai indicativa e Vimma-
gine con gli uomini che 
discutono su un cranio di 
carallo, e non dissimile 
nel risultato dalle imma
gini — carne spellata a 
freddo — del nostro Cre-
monini. La Joyce Treiman, 
invece. ha delle vivaci in-
tuizioni realisliche. pure 
sullo stesso terreno del 
mito della natura « del-
Vuomo-poeta che denlro la 
natura si colloca con la 
bellezza della pianta e del 
sasso (tipici della sua ma-
niera, stranamente debitri-

ce di Caal i , sono 11 poeU 

immaginar io e II poeta 
s d r a i a t o j : quando dipinge 
la sola testa del Poeta e 
da ad essa un'allucinata 
dimensione di pianeta dei 
pensieri, o quando dipinge 
un Uomo che corre verso 
di noi che guardiamo come 
se fosse latore di un mes-
saggio tragico. 

Morton Dimondstein nel
la sua attuale esperienza 
cubista si e molto allonta-
nato da una plastica na-
turalistica ma per tornare 
con piii forza sintetica sul
la natura. E' affascinato 
dalla liberta del corpo 
umano quando si riconci-
lia con la natura, e questa 
liberta ai suoi occhi di 
scultore ci sembra che si 
faccia allusiva a una liber
ta integrale per l'uomo. 
Dictro le sue sinfesi cubi-
ste — nel gusto di Matis
se, Laurens, Lipchitz e Pi
casso — ridono nella na
tura le forme di Rodin e 
Maillol. del vecchio Renoir 
c di Cezanne. 

.4nchc Robert Carroll, 
che vive a Roma dal 1960. 
rimette la forma dell'uomo 
in relazione alia natura, 
come nei quadri dei picnic 
c delle spiagge, oppure ad 
oggetti. organici o mecca-
nici, con un fare psicolo-
gico che ha qualche punto 
di contatto con I'intimismo 
neo-bonnardiano dell'altro 
americano McGarell. Sugli 
« oggetti > Carroll concen
tra i resti di quella che fu 
la pittura informale, men-
tre le figure umane emer-
gono con un calmo vitali-
smo di rabboniti « mostri > 
(alia De Kooning, alia 
Bacon). 

Sul catalogo e interes-
sante Vaccenno che Enrico 
Crispolti fa al realismo so
ciale americano, quale sti-
molo profondo per le nuo
ve esperienze figurative 
dei giovani americani. ma 
ci sembra una bizza, una 
ingenuita critica I'evoca-
zione della tradizione del 
realismo sociale america
no, tenendo ostinatamente 
la bocca chiusa sul reali
smo italiano. per quanto 
esso e giA tradizione mo
derna e per quanto e espe
rienza in atto. 

da. mi. 

Coloro i quali continuano, 
con sulficienza, a sostenere 
che Lorenzo Vespignani non 
si e mai spinto, anche nelle 
opere di colore piu acceso, 
oltre le sue notevoli dotl di 
disegnatore. unicamente in-
teressato ai risultati grafici 
del bianco e nero, ricevono 
dalla importante mostra per-
sonale del pittore romano. 
apertasi alia gallerta roma
na « II Fante di spade- (v:a 
Margutta, 54). una clamoro-
sa smentita. Qui. persino il 
tono ardesia-oltremare-car-
bone, che mira a isolare, in 
un sontuoso sudarlo di morte. 
il personaggio-chiave delle 
tele piii impegnative. river-
bera di colore-luce come un 
minerale dalle molte facce. 
rinunzia ad avvalersi del 
chiaroscuro anche la dove 
l'apertura prospettica e le re
lazioni anatomico-ambientali 
sembrerebbero esigerlo di 
prammatica. 

Non vorrei per6 che ora si 
cominciasse a gridare a un 
Vespignani salvato dalle ac-
que torbide del naturalismo 
tradizionale (diciamo pure di 
quel gusto ottocentesco ehe 
non gli fu mai estraneo) e la-
vato dai peccati con l'acqua 
lustrale dei modernismi del 
colore puro. E' bensl vero che 
come il valore cromatico-pla-
stico del bianco e nero di Ve
spignani. prima di questa mo
stra. andava inteso alia stre-
gua di una tagliente denuncia 
del buio del secolo (le ango-
sce, le piaghe. la tenebrosa 
mania autodistruttiva). cosl 
il valore cromatico-plastico 
deH'odierno. trasparentissimo 
colore-luce. insiste sullo stes
so tasto tematico: I toni sem-
brano essersi accesi per spin-
gere piu a fondo l'indagine 
sul buio. 

Non a caso tutta l'operazio-
ne filologica condotta da Ve
spignani sul colore, mira a 
rappresentare i « valori » del-
l'inganno ottico che sta alia 
base di un certo moderno 
" interno - esterno » urbano 
dove la luce deriva unica
mente dall'artificio di quel 
massacratore della natura 
(un vero interrogatorio di 
terzo grado per farle ammet-
tere di non esistere) che ri-
sponde al nome di - neon». 
La scelta di Vespignani va, 
tuttavia, ben oltre la scoper-
ta impressionistica di un nuo
vo colore locale. Essa muove 
da ragioni profonde. dicia
mo pure ideologiche e mo-
rali. In questo senso si ribadi-
sce il fatto che Vespignani e 
un pittore di contenuti e che. 
come accade a ogni vero arti-
sta. le risultanze formali stan-
no con quelli in diretto rap-
porto. ' 

Ci si e richiamati a Kafka 
e al tema delle metamorfosi. 
in altre parole della estranea-
zione dell'uomo in una so-
cieta dominata dal baratto 
fra sopravvivenza vegetativa 
e liberta delPuomo. Non so 
quanto il nchiamo sia perti-
nente. Io ci vedo di piu il 
proposito di dare elaborazio-
ne alle intuizioni. gia di per 
se visive. fissate da Antonioni 
soprattutto in un film come 
L'EcIisse. Anche Vespignani 
ha scelto l'EUR per collocarvi 
come nel piii insopportabile e 
dorato degli obitorii il suo 
personaggio chiave; anche qui 
le lampadc non sono piii stru-
mento dell'uomo per sopperi-
re alia caduta del sole ma si 
engono a surrogati di una 
luce che si intende tramon-
tata per sempre; anche qui le 
piante verdi. non a caso ri-
costruite suH'erbario nevroti-
co dell'art nouveau e dello sti
le liberty, non danno che me
tallic! brusii e la loro strug-
gente presenza nemmeno par-
la piii del conflitto fra ci6 
che si vuol far morire e ciO 
che. malgrado i suoi accenti 
di morte. si vuole ad ogni 
mslo far nascere. Tutto e 
morto. In Kafka, come poi In 
Brecht (e si potrebbe dire in 
Beckmann. come poi in Moo
re). la temat'.ca del - tutto fe 
morto» si regge sul nsvolto 
lir.co o eplco del - tutto fe vi
vo - (ma non ce lo aveva ln-
segnato anche Giacomo Leo-
pardi?). Lungi da me voler 
rinverdire la vecchia e non 
sempre appropnata antino-
mia fra -pessimismo- e - ot-
timismo-. Siamo per merito 
della pittura d; Vespignani 
e per. elaborazione nostra, 
ben lontani da quelle secche 
puenli. 

Si potrebbe semma: con-
trapporre alia pcrentorieta di 
questo - a porte chiuse • fi-
gurativo. il tema unitario di 
Gramsci: * pessimismo del-
1'intelligenza — ottimismo 
della volonta •. Ma quel che 
innanzi tutto vorrei segnalare 
fe la distinzione che mi pare 
di cogliere fra l'ideologia 
programmatica del Vespigna
ni - intellettuale- e l'ideolo
gia intrinseca. anche se non 
sempre espressa. del Vespi
gnani -p i t to re - . Vive, a m;o 
avviso. in Vespignani pittore 
una tal quale contraddizione 
a nessun co>to sembra che 
egli voglia far segutrs alia 
tesi della - morte totale del 
mondo- quella della -mor
te totale deH'arte». 

AU'arte. anzl. egli continua 
a rivolgersi (e questo e for
se il piii vero movente poe
tico delle sue recent! pitture) 
come al solo modo possibile 
— mi sta consentito il lln-
fuaggio convenzionale — di 
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sfuggire alia « caduta •» in vi
sta della « salvezza -. Ma cosl 
intesa l'arte fe essa stessa a 
riproporre. proprio per il suo 
valore ' conoscitivo. il tema 
della vita. Se una simile let
tura di questi ambienti-mau-
soleo. di questi interni-Da-
chau-EUR. (illuminati dallo 
stesso lume di abat-jour in 
cui un pittore come Franz 
Von Stuk immerse agli inl-
zi del secolo le sue donne-
naja) ha un minimo di va-

lidita. fe certo che quanto piu 
Vespignani andra a fondo 
della contraddizione, tanto 
piii ne scoprira i limit! poeti-
ci. Quei limiti che possono 

.fare apparire. ad occhi poco 
esercitati, certe sue ' pittu
re piii come atroci ricami sul-

i la pelle di presuntl cadaveri, 
1 che come colpi di bisruri nel
lo spessore di autentiche ca-
rogne. 

Antonello Trombadori 

mostre 

PIERO LEDDI 
Dopo un esordio da divi-

sionista sociale appassionato 
del mondo contadino e della 
pittura di Pellizza da Vol-
pedo, Piero Leddi, che fra 
i giovani artisti milanesi di 
avanguardia e, forse. quello 
meno incline alle avventure 
plastiche. ha concentrato tut
ta la sua esperienza di pit-
tore sostanzialmente su due 
temi di cui egli vuol fare 
due emblemi della vita di 
oggi. II tema deU'automobile 
vista come un oggetto-gabbia 
del mito piccolo-borghese e 
il tema della nascita con la 
creatura che fe accolta in uno 
spazio freddo. ostile, folto di 
forme meccaniche. 

In questa mostra romana 
alio - Studio dei Balestrari -
(al n. 4 della via omonima), 
che e presentata da Armando 
Plebe e raccoglie dipinti e 
disegni di questi due ultimi 
anni. i due temi. quello della 
nascita in particolare. han
no raggiunto un'elaborazione 
iconografica assai spiccata. La 
materia ciclla pittura, la tem
pera. e la sua modulazloue 
severa in timbri gelidi e 
aspri accentuano la fredda 
drammaticita dei segni e del
le forme. E cosl il lasciare 
sospesa la forma del neonato 
nello spazio che sembra fat
to di metalli e materie pla
stiche. 

L'tmmagine ha un caratte-
re pseudo-geometrico, allusi-
vo nei confronti degli sche-
mi rigidi del vivere bor
ghese. Mi sembra che Leddi 
cerchi in senso narrativo 
qualcosa che e vicino alia 
surreale plasticita organica di 
un Sutherland. Di questo mo
menta dell'esperienza plastica 
di Leddi si potrebbe dire che, 
se e giunta a dare un'idea 
critica dello spazio della vita 
quotidiana (mi vengono in 
mente altri tentativi e altre 
soluzioni di un Guerreschi. 
un Romagnoni, un Vaglieri, 
un Francesc). non fe giunta 
ancora. invece, a dare forma 
dialettica, funzione di con
traddizione alle forme uma
ne nello spazio. Tutto il qua
dro e dipinto in una costru-
zionc serrata ma uniforme 
che appiattjsce i contrasti e 
il racconto che pure Leddi 
vuole dipingere. 

II pittore ha una maledetta 
paura della descrizione, ep-
pure io penso che i suoi rac-
conti sarebbero piu espressi-
vj se l'iconografia venisse piu 
oggettivata, se la plasticita 
fosse piii complessa e. in 
qualche punto, anche dalla 
descrizione. Cib che conta * 
che Videa tenga in piedi II 
tutto. 

da. mi. 

Disegni di Michelangelo 

verranno esposti a Firenze 

„ « - A ~ . 

II Comitato nazionale per le 
onoranze a Michelangelo Buo
narroti, nel IV Centenario 
della morte ha deciso. per il 
31 maggio. l'maugurazione 
delle due mostre di d:segni 
e di manoscntti dell'artista 
che si terranno a Firenze. 

II Comitato si fe anche oc-
cupato dell'organizzazione del 
congresso internazionale di 
studi michelangioleschi, che 
si terra a Firenze, Caprese e 
Roma dal 1. al 7 giugno e 
dei restauri della casa di Mi
chelangelo a Firenze e di 
quelli della Chiesa. del Pa
lazzo Comunale e della casa 
dei Buonarroti a Caprese, che 
inizieranno al piii presto. . 
• II comitato ha quindi pr ' 

y 

so in esame i modi della dif-
fusione del materiale illu-
strativo delle opere miche-
langiolesche allestero, attra-
verso l'organizzazione di al
cune m o s t r e viagg:anti, 
cstratte dalla mostra di Ro
ma: le prime di queste mo
stre saranno tenute in Fran-
cia e nell'America Latina. 

La mostra critica delle ope
re di Michelangelo Buonarro
ti, che fe stata inaugurata il 
18 febbraio a Roma ha rag-
giunto. a due mesi dall'aper-
tura. super" do ogni previ-
sione, i ° ' ' visitatori. La 
afflu'' giornaliera e 
a** ^0 persons, 

' tempi, es-

1 
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