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Humbert de Superville: - Ri-
tratto dl Marco Fauttlno Ga« 
gliuffi, membro del Corulgllo 
del Cinquecento delta Repub-

bllca romana del 1799 >. 

Una stimolante riscoperta presentata 
agli Uffizi da Giovanni Previtali 

Humbert de Superville 
«monzu scummunicato» 

urative 

Un po' ppiCf cche ddurava Napuijone 
co quell'antri monzu scummunicati 
Roma veniva a diventa Frascati 
Schifanoia o Castel-Formicolone. 
E ssedute, e ddemanio e coscrizzione, 
ggiuramenti a li preti e a I'avocati, 
carc'in culo a le moniche e a li frati, 
case bbuttate ggiu, cchiese a ppiggione. 
Li monzignori in Corzica o a Ssan Leo: 
li vescovi oggni sempre sur pitale 
pe la paura de canta er Tedeo: 
Er Papa a Ffontebbr6: Montecavallo 
v6to; San Pietro vdto; e un cardinale 
nun lo trovavio ppiu manco a ppagallo. Humbert de Superville: « La morte a cavallo » dagli affreschi del Sacro Speco di Subiaco 

(sec. X IV ) 

. Cosi Gioachino Belli nel 1836, non certo per esprimere un sentimento personate (se non in parte) ma per 
puntualizzare sulla bocca d'un sub alter no plebleo I'odio viscerate e la mitologia reazionaria della « gente 
attitolata e cquadrinosa», descriveva, rammemorando, quale sarebbe stata la sorte di Roma se il regno eversivo di Napoleone 
avesje dovuto durare «unpo'ppiii». 11 Bellinon siriferiva esattamente al periodo della Repubblica romana del 1798-99, i cut 
orripilanti ricordi di lui 
fanciullo sono affidati ad 
altri testi, ma al suc
cessive) periodo 1809-1814, 
della vacanza forzata del
la cattedra di Pietro, in 
conseguenza dell'occupazio-
ne francese (la stessa ri-
cordata dal Porta in < Me-
neghin biroeu di ex mo-
n e g h > ) e dell'esilio, tra 
Savona e Fontainebleau 
(Ffontebbrd) , di Gregorio 
Luigi Barnaba Chiaromon-
ti, eletto papa col name di 
Pio VII. ' ' 

Come avrebbe giudicato 
questa diciamo cosi postu-
ma prefigurazione del go-
verno dei giacobini il pitto
re olandese David Pierre ' 
Humber t de Superville che 
per avere dato piena ade-
sione alia Repubblica ro
mana del 1798-'99, si me-
r i ta a pieno diritto il tito-
lo di € monzu scummunica-
to>? Forse per quanto ri-
guarda i calci nel deretano, 
la coscrizione obbligatoria, 
il controllo giurato di p re - r 
ti e di avvocati, I'invio di • 
monsignori all'esilio di 
Corsica o al carcere di San 
Leo, la cacarella dei vesco
vi, la vuota solitudine del 
Quirinale e di San Pietro 
e I'acquattarsi dei cardina-
li, avrebbe potuto, nel suo 
estremismo, anche annuir-
vi come a un'aspirazione 
vagheggiata e solo in parte 
verificatasi; ma per quan
to riguarda Vimmagine ter-
rorisiica della distruzione 
di case e monumenti e del-
le € chiese a pigione >, no 
e poi no! 

A parte il fatto che con
sole e ministro degli inter-
ni della prima Repubblica 
romana era stato il sommo 
archeologo Ennio Quirino 
Visconti, risiedeva proprio 
in lui, nel signor Humbert 
de * Superville, pi t tore di 
pronunciate simpatie neo-
classiche e davidiane, ad-
dirittura soprannominato 
« Giottino » p e r Vamorosa 
intelligente pazienza con 
la quale aveva percorso 
Vltalia centrale copiando e 
copiando gli antichi affre
schi, chiesa per chiesa, la 
migliore garanzia contro la 
calunniosa omelia del sim-
bolico sanfedista parlante 
per bocca del Belli nel fa-
moso e lapidario sonetto 
romanesco. 

Di Humbert de Supervil
le, nato all'Aja il 18 agosto 
1770, si & inaugurata giove-
di scorso a Firenze, presso 
il Gabinetto dei disegni e 
delle stampe degli Uffizi, 
la prima rassegna docu-
mentata delVopera grafica: 
il suo nome s'era perduto 
nelVoblio degli archivi. Si 
deve a llaria Toesca, figlio-
la del nostro indimentica-
bile maestro di storia del-
Varte all'Universita di Ro
ma, se nel 1956 il corpo di 
disegni di Humbert de Su
perville « consistent'! in co-
pie di pitture antiche ita-
liane > fu riesaminato e 
ordinato (anche con la ri-
conduzione alia mono del-
Vavtore di fogli passati sot-
to altro nome) dopo essere 
stato scoperto nelle colle-
zioni dell'Accademia di Ve-
nezia, dove era passato in 
seguito alia vendita dei be-
ni del pittore neoclassico 
milancse Giuseppe Bossi 
(el pitiir Boss amico di 

Carlo Porta e di Tommaso 
Grossi). 

La mostra fiorentina e il 
rispettivo - catalogo sono 

tiff stati curati da < Giovanni 
M Previtali che di Humbert 

7 i de Superville si e anche 
Utcon esattezza occupato ne. 
| § suo vient de parai t re ot t imo 
1 volume c La fortuna dei 
I primitivi dal Vasari ai neo-

cltutiei • (Einaudi Editore) 

Humbert de Superville: « Donna aeduta » 

nel capitolo II Set tecento: 
t r a illuminismo e romant i -
cismo. 

Dalla presentazione del
la mostra (nella quale ol-
tre al corpo dei disegni ex 
Bossi figurano opere pre-
state dal Gabinetto r delle 
stampe di Lexda) appren-
diamo i tratti essenziali 
della biografia italiana di 
David Pierre Humbert de 
Superville. A Roma nel 
1789, dove le due visite di 
Louis David e Vesposizio-
ne della di questi famosa 
tela < Orazi e Curiazi > ave-
vano lasciato traccia pro-
fonda (come altrettanto 
profonda era stata la trac
cia del contatto diretto con 
le antiche vestigia c con 
Varte del Rinascimento sul 
maestro francese che disse 
< a Roma sono stato opera-
to delle cateratte >), Super
ville si lega con Vambiente 
rivoluzionario dell'Accade
mia di Francia. Tra i pen-
sionati di Villa Medici si 
trovavano • uomini come 
Jean Baptiste Wicar e An
ne Louis Girodet che. dice 
il Previtali, < seguira una 
tiaiettoria da neoclassici-
smo a romanticismo analo-
ga a quella delVHumbert >. 

E' Vepoca nella quale il 
direttore dell'Accademia di 
Francia (quantum, oggi, 

diversa ab ilia) lamentava 
< lo spirito di liberta e 
uguaglianza > dei suoi allie-
vi, scrivendo in un rappor-
to: *disgraziatamente ci so
no molti imprudenti, per 
non dire di piu, che parla-
no e si comportano con 
ben poco criteria: il che 
da un'impressione gencral-
mente sfavorevole della 
quale molto hanno a soffri-
re le persone ragionevoli c 
tranquille >. Nel settembre 
del 1792, dopo la destitu-
zione di Luigi XVI, lo scul-
tore Chinard e il pittore 
Ratter (certo due di quegli 
imprudenti senza criterio) 
sono imprigionati a Castel 
Sant'Angelo per aver por-
tato la coccarda tricolore e 
scolpito una statua della 
Liberta che abbat te il fana-
tismo. 

Ma a fine ottobre giungc 
a Roma N. Hugon de Bas-
seville * che all'Accademia 
di Francia ha modo di 
ascoltare per la prima vol-
ta il sacro inno dei Marsi-
gliesi > Previtali ricorda 
che nel gennaio del • 1793 
all'Accademia di Francia 
< le insegne reali e la sta
tua di Luigi XVI vengono 
sostituite dal busto di Bru-
to e dalla Dichiarazione dei 
Diritti dcll'Uomo e del Cit-
tadino, mentre Girodet e 

Humbert de Superville: « Donna Inclnta > 

Merimee dipingono le nao-
ve insegne repubblicane ». 
Ecco pero la reazione san
fedista sotto i cut colpi ca
de assassinato I'inviato di 
Francia Hugon de Basse-
ville al grido di *Viva il 
papa, viva Maria, a morte 
i francesi >. 

Come tutti gli intellet-
tuali stranieri progressisti 
Humbert de Superville si 
ullontana da Roma. E' il 
suo primo viaggio alia sco-
perta dei * primitivi > ita-
liani in Umbria e a Siena. 
Gli e compagno il pittore 
inglese William Young Ot-
tley. Previtali opina che 
scopo del viaggio fu quello 
di corrispondere all'ordina-
zione rivolta all'Ottley e 
al Superville da parte del 
reazionarissimo Jean Ba
ptiste Seroux d'Agincourt 
di disegni eseguiti sugli 
orioinali per illustrare la 
sua monumentale Histoire 
de l 'Art. Ma, al di la del 
valore •' documentario di 
questa impresa, la passio-
ne con la quale Superville 
si pone a disegnare dagli 
antichi capolavori s'inscri-
ve esattamente in quel 
quadro di ricerca culturale 
e di lotta ideale che fu 
propria a quanti, come il 
Previtali ricorda aU'tnizio 
del suo saggio, unirono la 
loro voce alia fine del se-
colo XVIII, <al corodi 
proteste degli ambienti in-
tellettuali borghesi contro 
quella che appare loro la 
vuota enfasi dell'arte uffi-
ciale barocca e la frivo-
lezza della pittura inttma 
rocaille ». 

Nel 1798, dopo che il 15 
febbraio viene piantato in 
Campidoglio VAlbero del
la Liberta, si colloca il se-
condo viaggio di lavoro del 
Superville e dell'Ottley, 
questa volta, in Toscana, 
a Firenze, a Lucca a Pisa 
sulle orme di Andrea Pi-
sano. di Taddeo Gaddi, di 
Giotto, di Giovanni da Mi-
lano, di Paolo Uccello, ecc. 
Nel 1799 Superville e di 
nuovo a Roma dove il 14 
febbraio disegna «perche 
sia incisa dal Piroli la fe-
sta repubblicana che ha 
luogo al Foro Romano, co
me gia il 20 marzo 1798, 
aveva disegnato fianco a 
fianco con Felice Giani (il 
grande pittore giacobino 
piemontese - emiliano . ro-
mano del quale ci si augu-
ra che la progettata mostra 
a cura dei Comuni di Bo
logna e di Roma non debba 
oltre tardare - n.d.r.) la 
Fcsta della Federazione in 
Piazza San Pietro >. Nella 
primavera del '99 Roma ca
de in mano ai borbonici 
alleatt del papa. Humbert 
de Superville combatte con 
i repubblicani, e fatto pri-
gioniero ed e ristretto nel 
carcere di Civitavecchia di 
dove fu l iberato soltanto 
nel 1801 a seguito di ,tno 
scambto di prigionieri per 
essere estradato in Francia 
c far poi definitivo ritor-
no in patria. 

«Durante la prigionia, 
scrive Previtali, VHumberl 
ha modo di ripercorrere 
nuovamente tutta la gam
ma dei suoi esperimenti 
espressivi *: dallo stile og-
gettivo davidiano (bellis-
sima la donna incinta as-
solutamente neoclassica: e 
possible pensarla ispirata 
da un patetico racconto, 
udito in carcere, delle vi-
cende di Luisa Sanfelice 
ristretta nelle prigioni na-
poletane e fatta inutilmen-
te passare per gravida nel
la vana speranza di sottrar-
la al capestro?), al neoma-
nierismo di marca inglese 
gia preludente a quel TO-
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e morto tragicamente 

a Villasimius 

nel mare di Sardegna 

il pittore 

Giuseppe Romagnoni 

L'amico 

manticismo che proseguird, 
per binarii diversi, avendo 
preso le mosse dalle con-
fluenti correnti del «r i -
torno all'antico » dei pittori 
francesi ed inglesi della fi
ne del Settecento, nel pri
mo trentennio del secolo 
XIX. 

E' in questo nodo di pro-
blemi che si colloca, a par
te Vinteresse vivissimo di 
una cosi singolare e per 
noi simpatica biografia di 
pittore e di intellettuale 
engage, il valore della ri-
proposta di una persona-
lita come quella del Su
perville. Nodo di problem: 
che tocca quello che a giu-
stificazione della moderna 
genesi del realismo, un pit-
tore come Davide Alfaro 
Siqtteiros ha chiamato il 
primo tentativo di lotta 
contro la decadenza delle 
arti figurative: « i l tenta
tivo David-Ingres, riflesso 
della Rivoluzione france
se y. E che tuttavia, mal-
grado Uutilita d'una simile 
ferma distinzione (afferma 
Previtali: < Humbert de 
Superville ci appare quin-
di piu che un ennesimo $e-
guace del cosiddetto " clas-
sicismo rivoluzionario ", un 
precursore accanto, anche 
se su di un piano minore, 
a Felice Giani e a Goya 
di quel romanticismo gia
cobino che contrapponen-
dosi al romanticismo roya-
liste e cattolico, potra con-
tare nelle sue file i grandi 
nomi di Gericault' e di 
Stendhal*) si presenta co
me un nodo di problemi 
ancora assai intricato e la 
cui soluzione non sopporta, 
sul piano dell'arte, la con-
trapposizione cosi netta ed 
evidente che si pud opera-
re sul piano delle ideolo
gic e delle posizioni poli-
tiche. 

Di quanto infatti lo stes-
so romanticismo giacobino 
c debttore verso la compo
n e n t tuttaltro che razio-

: nalista del preromantici-
• smo inglese dei Fussli e 

dei Blake (ai quali Previ-
; tali fa opportuno riferi-
. menfo a proposito della 

formazione di Superville)? 
E non sara lo stesso gia
cobino e davidiano Girodet 
a dipingere nel soffitto del 
castcllo di Mailmaison, in 
pieno 1801, < Le ombre de
gli eroi francesi ricevute 
da Ossian nella dimora di 
Odino >, dove appunto agli 
ideali dell'epica rivoluzio-
naria fa da apoteosi una 
sorta di inquietante trionfo 
della morte? ; 

Si tratta di questionl 
che stanno alle contraddit-
torie origini della moderna 
coscienza figurativa e le cui 
apparenti soluzioni sul pia
no esclusivo delle classifi-
cazioni formali hanno fa-
vorito, anche in funzione 
della odierna offensiva an-
tirealista, le piu strumenta-
li mistificazioni. Si pensi 
ad esempio al tentativo di 
promuovere in chiave esa-
speratamente mistico-esi-
stenziale la cosiddetta ri-
valutazione dei pre-roman-
tici inglesi fino a fame 
degli ascendenti diretti del 
surrealismo e delVinforma-
le! Anche sotto questo pro-
filo la rapida luce gettata 
dal Previtali sul limitato 
ma sintomatico caso di 
David Pierre Humbert de 
Superville detto < Giotti
no * e" oltremodo stimolan
te. Le schede, opera per 
opera, dell'utile catalogo 
sono state curate dalla dot-
toressa Anna Maria Pe-
trioli con ricchezza di rife-
rimentu 

Antonelb TrofnbadorJ 

Che Giuseppe Romagnoni 
fosse flnito tragicamente. po-
che ore avanti. a Villasimius 
nel mar di Sardegna, — lui 
morto! lui. l'amico Bepi. il 
pittore schietto e awenturoso 
che sapevo, e lo ammiravo 
per questo. come pochi altri 
lucidamente. quasi con fred-
dezza, preparato e annato. 
con la cultura e la fantasia. 
per gli anni aspri e generosi 
che sono toccati alia nostra 
generazione —. io l'ho saputo 
dai giornali. martedl. all'al-
tezza di Tarquinia, sul diret
to delle 6 e 40 che da San 
Vincenzo porta a Roma. II 
fascio dei giornali, preso a 
Grosseto, l'avevo sfogliato 
come pub sfogliarlo chi sia 
sfinito e felice di qualche ora 
sul mare, col sale che tira ia 
pelle e il sole obliquo che 
rinfuoca tutto come se la not-
te non ci fosse stata. Fra le 
immagini della donna che 
amo e di David nel suo son-
no piii profondo s'erano ap-
pena insinuati dei titoli: II 
dittatore Khan vuole mar-
ciare contro il Nord... Terza 
giornata di sangue a New 
York... Eccezionale scoperta 
sugli Etruschi... . . . 

Quando si passa ai piedi 
della collina di Tarquinia e 
impossibile non gettare uno 
sguardo alle mura e alle tor-
ri. al lampo giallo di quelle 
forme nel sole. Cosi, ho preso 
a leggere sulla prima pagina 
dell'Unita delle lamine d'oro 
con iscrizioni trovate a Santa 
Severs. E, nel voltar pagina. 

l'occhio corre via su un nome 
che io conosco. Torno a leg
gere. seconda pagina, terza 
colonna in basso: In Sarde
gna. Tragica morte di Bepi 
Romagnoni: «I1 pittore Bepi 
Romagnoni 6 morto a Villa
simius. nel mare di Sardegna. 
durante una battuta di pesca 
subacquea a causa, a quanto 
pare, di embolia. Gli sforzi 
del pittore Mino Ceretti che, 
trovandosi sulla barca al mo
menta della disgrazia. si era 
tuffato per soccorrerlo. pur-
troppo sono risultati vani... »•. 
Rileggo da capo, innumere-
voli volte in un risveglio 
atroce. Forse dovrei scende-
re. telefonare. fare qualcosa. 
A Roma. Entro in casa che 
il telefono squilla paurosa-
mente. Rispondo. Squilla an
cora. durera tutto il giorno. 
Amici comuni, artlsti. gente 
di cui non ricordo il nome. 
tutti vogliono sapere, da Mi-
lano, da Modena, da Viareg-
gio, qui a Roma. 

Un narratore 
appassionato 
Non lo so, non lo so, non 

lo so. Una morte cosi io non 
riesco a capirla: pud essere 
questo il prezzo di alcune ore 
libere sul mare? E tutte le 
nostre idee? tutti i progetti 
di lavoro e di iniziative che 
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Sabato 1 agosto verra inaugurata al Palazzo dell'Arengo | 
di Rimini I'eepotizione d'arte spagnola contemporanea ' 

I > Eepaffa L ibre- promosta dai comuni di Ferrara, Fi- I 

renze, Reggio Emilia, Rimini e Venezia, nel quadro ' 

I delle celebrazioni per il Ventennale della Retiatenza. La • 

mostra comprende una retrospettlva di Oscar Dominguez, I 
un omaggio a Julio Gonzales, una personale di Pablo 

I Picasso e gruppi di opere di Jorge De Oteiza, Antonio I 

Tapies, Eduardo Arroyo, Antonio Bueno, Xavier Bueno, I 

I Manuel Calvo Abad, Rafael Canogar, Anton! Clavi, Ja- , 

vier Clavo. Aguitin Ibarrola, Antonio Lopez Garcia, I 
Manolo Millares, Lucio Munoz, Josi Ortega, Orlando ' 

I Pelayo, Modesto Roldan, Antonio Saura, Eusebio Sem- I 

. pere, Francisco Sebrino, Ricardo Zamorano, Jo%i Maria | 
I G o r r i s , Julian Pachaco, Rafael Solbes, Manuel Valdes 

Blasco, Antonio Ximenes, e, inoltre, opere dell'Equipo I 
*57, del gruppo - Ciclo Arte de Hoy • e del - Grupo de " ' 

I estampa popular». Nella foto dall'alto: un particolare • 

dall'lncisione di Pablo Picasso - Sogno e menzogna di I 
Franco- e minatori asturiani In seiopero 

ci eravamo scambiati? E que-
st'anno che viene e che ci 
ripetevamo sarebbe dovuto 
essere un anno coraggioso per 
la pittura giovane d'ltalia? 
Ecco. ore e ore. due giorni 
addirittura, e non riesco an
cora a dire di Giuseppe Ro
magnoni, dell'amico Bepi. 
Per un artista di 34 anni non 
ci sono biografle ed elogi fu-
nebri preparati da tempo ne-
gli archivi dei giornali. Non 
si pub appoggiare a nulla chi 
deve scrivere. chi vuole scri-
vere perch£ il maggior nu-
mero possibile di persone 
sappiano che la pittura ita
liana ha perduto uno dei po
chi artisti sui quali > potesse 
davvero contare. Ci si pub 
attaccare soltanto a quello che 
e gia memoria ma che >i 
sembra mostruoso che possa 
essere memoria. 

Tutta la sua ricerca pla-
stica attuale era un coraggio
so atto di fede neU'avvenire, 
in quel singolare qualcosa 
che sempre viene dopo e de
ve essere piu avanzato di 
quello che un poeta ha Rih 
conosciuto e formato. Sono 
andato a rileggermi la pagi-
netta, sorridente ma implaca-' 
bile, che Romagnoni aveva 
voluto scrivere per presen-
tare due suoi quadri recen-
tissimi in una mostra di grup
po, di qualche giorno fa. alia 
galleria «I1 fante di spade»: 
maturava qualcosa nei suoi 
grandi montaggi fotografici, 
immagini di un caos mecca-
nizzato, spazio narrativo dove 
Bepi si apprestava a intro-
durre dei personaggi forse 
sorprendenti. Preparava la 
pittura, affinava i propri mez-
zi tecnici e lo stile, in vista 
di un salto ideologico che egli 
sapeva e mi ripeteva che do-
vesse essere fatto, perchfi la 
pressione dell'oggettivita era 
tornata a farsi potente. per
che il mondo ha bisogno di 
realta. 

Scriveva, con quella flnez-
za arguta. che era inconfon-
dibilmente sua: «... quando 
avremo cominciato a ricono-
scere gli oggetti, a fissarceli 
intorno. bastera un piccolo 
spostamento di prospettiva. 
bastera magari capovolgere il 
quadro che tutto sar& da ri-
fare e occorrera di nuovo in-
ventariare ogni cosa e dare 
un nome a ciascuna». La ri
cerca, il dato sperimentale e 
uno spiccato senso dinamico 
hanno sempre avuto grande 
parte nel lavoro di Bepi Ro
magnoni. Died anni di pit
tura. appena. Era nato a Mi-
lano il 21 novembre 1930. 
Bepi l'ho conosciuto a Mi-
lano, nel '52, alia galleria San 
Fcdele: qui ebbe uno dei pri-
mi riconoscimenti. Nel '55, 
quando fece la sua prima 
personale alia galleria Schet-
tini di Milano, egli era gia 
uno dei giovani artisti flgura-
tivi di avanguardia, accanto. 
a Ferroni. Vaglieri. Francese. 
Guerreschi. 

Lo rividi l'anno dopo a Ro
ma, quando espose con Guer
reschi e Ceretti alia galleria 
Alibert Diventammo amici. 
Pochi giorni prima, in questa 
stessa galleria romana, avevo 
conosciuto Alberto Gianquin-
to. Qualche mese dopo, Bepi 
venne a fare il soldato a Ro
ma. Alloggiava in una stan-
zuccia del Babuino. Non so 
come riuscisse a lavorare tan-
to. a trovare ancora tempo 
per leggere e per discussioni 
senza fine. La sua calma capii 
presto che era una grande 
forza. Ascoltava a Iungo. poi 
prendeva a parlare ienza 
pieta. Ricordo quella strana 
malinconia sorridente che 
portava sempre sul volto as
sai pallido, di un pallore 
accentuato dai capelli neris-
simt che portava tagliati as
sai corti. Disegnava moltissi-
mo. in ogni momento. Ripe
teva una stessa figura su in-
numercvoli fogli con una gra-
fla forte e violenta. a inchio-
stro di china. Ricordo che su 
due o tre figure del tcatro di 
Brecht aveva accumulato. in 
una giornata. un centinaio di 
fogli scttanta per cento. Di
segnare cosi. senza quiete. ho 
visto soltanto Guttuso e Ve-
spignani. 

Come pittore andava mu-
tando profondamente, qui a 
Roma. Non dipingeva piu in-
terni con oggetti. metallici in 
ispecie, caratterizzati con rea
lismo brutale. con plasticita 
assoluta. Un quadro con una 
macchina da scrivere. una su-
perba architettura di ncro e 
bianco, lo ricordo ora con 
un'evidenza tattile che mi sor-
prendc. Ma Bepi non dipin-
geva piu questi oggetti, asv 

cumulava disegni e dipinti sui 
mtlitari, sulle anni, sul mo-
stro della guerra. Ora ten-
tava di versare la violenza 
del colore «Cobra •>, il vi-
talismo esistenziale del colore 
di Karel Appel nei grandi 
schemi raztonali di Picasso. 
Fece una mostra bellissimn, 
che io ebbi la fortuna di pre-
sentare. contemporaneamente 
da Pogliani e al « Segno». 

Erano anche i giorni ter-
ribili di Ungheria: io debbo 
qualcosa alia calma forte, alia 
vista lunga di Bepi. Anche 
dopo il suo ritorno a Milano, 
siamo riusciti sempre a ve-
derci, a parlare, e la pittura 
spesso veniva dopo tante e 
tante altre cose. I suoi qua
dri circolavano ovunque, e-
rano i quadri d'uno dei pit-
tori importanti della nuova 
arte italiana. Mi impressio-
nava la sua capacita di pro-
durre quadri e quel suo ti-
rare la vita con quattro sol
di, a Milano. Una volta che 
gli rimproveravo questa quan-
tita di quadri. mi disse cose 
sui mercanti e sui prezzi che 
mi chiusero la bocca con la 
violenza delle cose mostruo-
se e crudeli che pure ancora 
danno struttura alia vita cul
turale italiana. 

Quel che Bepi ha dipinto 
e cercato negli anni piu re-
centi, e in questi mesi ulti-
mi con accanimento. e ben 
noto a quanti seguono le e-
sperienze dell'arte italiana. 
Romagnoni e stato sempre 
un pittore figurativo, appas
sionato al racconto e alia co-
struzione del racconto, e il 
suo interesse plastico per la 
fotografia e per il «collage» 
di frammenti fotografici fa 
parte della sua passione nar-
rativa. Lo aveva sempre avu
to questo interesse per la fo
tografia, per la parte schiac-
ciante che le immagini mec-
caniche hanno preso nella 
vita individuale e di massa. 
Ma Bepi quando parlava di 
queste immagini, e dei valori 
plastici del bianco e nero, ar-
rivava subito a dire di Vertov 
e di Eisenstein. Era convinto 
che la pittura non potesse 
starsene a guardare il pro
prio storico ombelico. affer-
mava che non si sarebbe mai 
riusciti a raggiungcre una 
plasticity moderna. capace di 
comunicare qualcosa alia gen
te, scavalcando tutti i mezzi 
visivl e non visivi che oggi 
fanno la cultura dl massa, la 

comunicazione e il consumo 
«intellettuale » di massa. Ri
cordo anche una piccola le-
zione che mi diede sul peso 
della fotografia nella pitvora 
di Francis Bacon.. 

Un di scorso 

spezzato 
Abbiamo parlato molto dl 

questo, anche violentemente. 
Ma era un discorso aperto e 
su una grossa realta. Con 
Bepi. con altri amicL s*€Ta 
awiato un discorso franco 
e coraggioso. fra Roma e Mi
lano. per tentare dl rispon-
dere alia ~fame» di realta 
che e'e nel mondo, passando 
oltre tanti vecchi mall pro
prio italiani e tante vigliac-
cate. Senza Bepi e piu dif
ficile. tanto piu difficile 
continuare e allargare il di
scorso. E di uomini come 
lui e'era una grande necessita 
morale, perchd gli uomini eo-
minciano a farsi rarL Forse 
e la malinconia d'una morte 
stupida e terribile che ml 
guasta il cervello. Addio Bepi. 
Gli amici tutti ti dicono ad
dio. Grazie per le tue Idee. 

: Grazie per quello che hal di
pinto. Addio. 

Darfo Micacchi 
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