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arti figurative Ie mostre 
Graham Sutherland e I'eredita di Picasso • ! 
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Una giungla inglese 

dai semidi Guernica 
'- - ' . . 

NON BASTA 
I sintomi di crisi con-

giunturale che si fanno sen-
tire particolarmente nel 
settore • edilteio; l'assurda 
situazione di migliala e mi-
gliaia di alloggi che riman-
gono vuoti perche i citta-
dini bisognosi di una casa 
non vi possono accedere 
per ragioni economiche; la 
congestione dei centri ur-
bani che si misura soprat-
tutto nell'impossibilita de-
gli enti-pubblici di appron-
tare attrezzature e servizi 
proporzionati agli incre
ment! di popolazione e di 
movimento; la mancanza di 
strumenti validi dl pianifi-
cazione e di ' intervento; 
questi sono solo 1 principa-
li e piu vistosi ' fenomeni 
del settore-edllizio e urba-
nistico, • che entrano nel 
clima preelettdrale e della 
« stretta di autunno » con 
peso determinante, ma an
che con una confusione di 
idee che si presta a facili e 
interessate deformazioni. 

Merita dunque che si 
faccia qualche sforzo di 
chiarimento e di puntua-
lizzazione, anche dopo che 
questi argomenti hanno oc-
cupato per alcuni giorni le 
prime pagine di tutti i quo-
tidiani, per merito della 
energica presa di posizione 
che il Congresso dell'Istitu-
to Nazionale di Urbanlstl-
ca ha assunto sul tema 
(che tutti - questi ' argo
menti comprende) ' della 
nuova Legge per l'urbani-
stica. 

Le indiscrezioni sul te-
sto della legge preparato 
dal ministro Mancini eo-
stituiscono in verita Fepi-
logo tragicomico di una vi-
cenda che ha visto due mi-
nistri democristiani (Zac-
cagnini e Sullo) e due so
cialist) (Pieraccini e Man
cini) avvicendarsi nel dif
ficile compito di conciliare 
le esigenze ormai incompri-
mibili di una riforma di 
struttura nel settore con i 
minacciosi ricatti degli in-
teressi costituiti 

II rilievo assunto dal di-
battito sulla legge urbani-
stica ha tuttavia consentito 
che • si svtluppassero due 
equivoci di origine di versa 
me ugualmente pericolosi, 
l'uno diffuso ad arte dalle 
forze conservatrici e l'al-
tro maturato, come spesso 
a w i e n e , con la progressiva 
esasperazione delle posi-
zioni sull'argomento II pri-
mo consiste nel voler isti-
tuire un rapporto di causa 
ed effetto tra le ventilate 
riforme del < regime della 
proprieta fondiaria e la cri
si del settore edilizio. Si 
dice che 1'incertezza sul fu-
turo, o ancor peggio la pro-
spettiva di una radicale eli-
minazione della rendita, 
avrebbe scoraggiato gli in-
vestimenti nel settore pro
prio in un momento di dif-
ficolta economica genera-
le, e da questa considera-
zione distort a prendono le 
mosse. agitando lo spettro 
della • disoccupazmne. le 
manovre degli speculatori 
abilmente coperti dagli im-
prenditon contro ogni ri
forma radicale del sistema 

Occorre dunque chianre 
•' ripetere che le ragioni 
della crisi del settore edili
zio sono da ncercare, a 
parte le dif ficolta economi
che generali del momento 
che pure vanno conside
rate con analogo metodo, 
proprio in- quelle defor
mazioni e carenze del si-
stema che una nuova legge 
per Turbanistica dovrebbe 
contribuire a sanare e cor-
reggere E" mfatti da ascn-
vere all'assenza di un pre-
ciso indinzzo di program-
mazione economica quel 
processo di concentrazione 
degli insediamenti produt-
tivi ' e residenziali 1 che, 
mentre costituisce una del
le component! piti notevo-
li della domanda di abita-
zioiu, provoca anche con 
1'attuale regime - proprie
t a r y la continua levitazio-
ne delle rendite di posizio
ne sui terrem Si determi-
nano in questo modo plu-
sval-in assiirdi e assoluta 
menie immerilati che inci-
dono in misura insostenibi-
le sul costo finale dell'al-
loggio, e la concentrazione 
degli investimenti pubblici 
• privatt e tutta la concen-
trasione di effetti ' aggra-

iti sui tradizionali squi-

libri territoriali e sociali, 
non possono che sboccare 
in una situazione di impos-
sibile incontro tra doman
da e offerta. - • 

II secondo equlvoco con
siste nella tendenza a con-
siclerare che con una ri
forma • di struttura come 
quella costituiia dall'espro-
prio generalizzato del suo-
lo edificabile e nel quadro 
di una riforma generale del 
settore urbanistico come 
si profila nei testi piu vali
di finora proposti, si possa-
no cohsiderare risolti o ri-
solviblli tutti i problemi 
connessi, da quello dell'al-
loggio a prezzo accessibile 
a quello dell'elevamento 
della dotazione di servizi 
e di attrezzature a un livel-
lo civile, a quello del finan-
ziamento' degli interventi, 
per non parlare che dei 
piu evidenti. 

Anche in questo caso oc
corre essere molto chiari e 
non avere alcuna preoccu-
pazione neU'affermare che 
l'auspicata riforma urbani-
stica non pud risolvere tut
ti i problemi, ne probabil-
mente pud raggiungere i 
suoi stessi obbiettivi se non 
sara collocata nel quadro 
di un piu vasto ed organico 
sistema di riforme conver-
genti. 

Tall riforme dovranno, In
teressare 11 sistema econo-i 
micq nel suo comptesso ox^>; * 
de prevedere ed assorbire' 
le inevitabili ripercussioni 
di una notevole modifica-
zione che si apporta al pro
cesso di accumulazione e 
ai rapporti tra rendita e 
profitto col regime pubbli-
cistico dei suoli; dovranno 
interessare 1'attuale regi
me fiscale e tributario e la 
finanza degli - enti - locali 
e dello Stato perche il nuo-
vo rapporto che si vuole 
istituire tra iniziativa pn-
vata e intervento pubblico 
e tra i settori di investi-
mento, sia sostenuto dalle 
necessarie capacita econo
miche e finanziarie; do
vranno interessare il cam-
po istituzionale e ammini-
strativo perche gli enti 
pubblici abbiano poteri 
proporzionati ai nuovi com-' 

{>iti, e tra loro, e ai van 
ivelli ' democraticamente 

coordinatt. 
In particolare, per quan-

to riguarda U problem a del
la casa che di tutti e forse 
il piu sentito. occorre chia
ri re che questo problema 
non potra essere risolto dal 
punto di vista dei cost! 
senza una ' avocaztone in
tegrate agli enti pubblici 
non solo dei suoli ma an
che della loro utilizzaztone 
per imped 1 re il trasfen-
mento dei valori di posizio
ne, ad esempio attraverso 
la formula dell'edificazio-
ne in diritto di superficie; 
e dal punto di vista sia dei 
costi sia della quantita, 
senza un intervento massic-
cio > dell*edilizia pubbhca, 
che finalmente consenta 
l'ammodernamento dei si-
stemi di produzione e con-
sideri la casa un servizio 
sociale anziche un bene di 
consumo privato 

La politica finora segui- • 
ta in questo campo e intesa 
a dare la casa in proprieta, 
ha avuto infatti tutta una 
serie di conseguenze ne-' 
gative:' da quelle sociali, 
perche tale soluzione limi-
ta necessanamente U cam
po di soddisfazione della 
domanda alle categorie che 
dispongono di reddito suf-
ficiente alPacqutsto. sia pu
re con pagamento dilazio-

| nato: a quelle economiche, 
: per I'inefflciente meccani-

smo che cosi si determma 
nel rastrellamento e nella 
destinazione del risparmio; 
a quelle urbamstiche, per
che fatalmente 1'investi-
mento si concentra sull'og-
getto della proprieta pn-

, vata (1'alloggio) Iasciando 
scoperte tutte quelle esi
genze di servizi e attrezza
ture che rendnno civile un 
in»e«1iamento 

E" ancora necessano uno 
sforzo ciimune per supera-
re e batiere gh ostacnh e 
le oppo«i/i<mt a una con
crete avtn/ata in questo 
setlnre. e cio non pud es
sere falto che con l'unita 
di tutte le forze democra-
tiche del paeae.. , 

Akssandro Tutino 

E* opinione corrente, nel
la critica e jr<x gli estimo-
tori dell'avanguardia, che, 
intorno al 1925, si possa 
considerate esaurito quel 
grandioso e jondamentale 
«capitolo > dell'arte con-
temporanea che porta il 
nome del Cubisiho. 

E' il momento dell'auan-
guardia surrealista, lo stes-
so Picasso e interessato dal 
surrealismo. Arrivano gli 
insegnanti di cubismo e 
spiegano tutto seduti al-
I'ombra del Partenone e, 
fra tanti alunni in ogni 
dove, molti equivocano fra 
Vordine rivoluzionario che 
il cubismo ambiva fare nel-
I'oggettivitd. e il * rltorno 
all'ordine > classicheggian-
te e nazionalistico. Intorno 
al '25. infatti, Picasso in-
vece di diventare inse-
gnante di ruolo dell'Ecole 
de Paris, dipinge' alcune 
nature morte e interni di 
un carattere selvaggio, a 
volte mostruoso sia che il 
montaggio cubista riguar-
di oggetti sia che faccia 
tattili segreti nuclei della 
psiche umana. In realtd 
Picasso dd principio a un 
nuovo capitolo del cubismo 
e ne potenzia mezzi e tec-
nica, sposta ancora un pas-
so avanti Vanalisi della 
realtd nella direzione dei 
mostri contemporanei e il 
punto d'approdo sard 
Guernica che e forse il 
punto pill alto, in senso 
narrativo-popolare, toccato 
dal Cubismo. 

Un'antologia 
tra i l '42 e il '62 

B (l Cubismo conosce 
sensazionali sviluppi in Eu-
ropa e in America anche 
se gli infegnanti di cttbi-
smq , non \It wedono e non 
ti registrano. Dal Cubismo 
picassiano apprendono a 
«smontare » e * rimonta-
re * la realtd, da un punto 
di vista di realismo ten-
denziale, i dadaisti berline-
si e sovietici; il cubismo 
struttura la narrativa epi-
co~monumentale di Orozco, 
Siqueiros e Rivera; i gio-
vani artisti americani di 
avanguardia guardano al 
cubismo e anche alia sua 
versione proletaria data 
dat messicani: da Shahn 
ad Evergood da Pollock a 
Gorky; il Cubismo in re-
lazione a Cizanne e il pen-
siero dominante di molti 
artisti sovietici; infine la 
arte inglese, nel suo insie-
me, entra originalmente 
nel dialogo internazionale 
per la porta cubista: e non 
$i tratta soltanto del co-
struire dt Ben Nicholson 
ma dei pensieri indepen
dent; che saranno dt Moo
re, Bacon e Sutherland, pri
ma e dopo Guernica Altre 
ecceziona.lt aggiunte cono
sce il Cubismo con Gonza
les. Liger, Chagall e Per-
meke Nota e riconosciuta 
& Vinfluenza del cubismo 
sull'architettura e sul dt-
segno tndustriale, proprio 
alia data del '25. Afeno 
nota e la sua azione segre-
ta sul film e la messa in 
scena, sul balletto e sull'ar-
te di propaganda dei so
vietici. La giovane gene-
razione italiana, che vive 
e dipinge sotto il fascismo, 
dard al cubismo picassia
no il valore di un simbolo 
dt modernitd, dt liberfd 
morale, dt resistenza e H-
volta al fascismo. Cosa ab 
bia cnntato Guernica e no 
to Questo nostro frettolo-
so e suverficiale accenno ad 
una vitale e imvonente in
fluenza del Cubismo, pro-

GRAHAM 
8UTHER-
LAND: 
• Teita »f 
OIIQ tu tela, 
1962 

prio a partire dagli anni 
che segnerebbero la sua 
fine per i cixstodi del mu-
seo delle cere dell'avan
guardia, vuol essere un ti-
mido invito, per quanti vi-. 
siteranno in questi giorni 
la mostra di Graham Su
therland alia. aplleria ro-; 
mana « /I jante di spade*' 
(Via Margutta, 54), a con-, 
siderare il tempo della cul
tura artistica e della pittu-
ra diversamente che negli 
alberi genealogici compila-
ti e aggiornati dal merca-
to d'arte e da quello par-
ticolarissimo delle neo-
avahguardie, in ispecie. 

I uenti « pezzi > fra olii 
e guazzi della mostra di 
Sutherland costituiscono 
una buona antologia del 
grande pittore inglese fra 
il 1942 e il 1962. II disegno 
raffigurante una miniera in 
Cornovaglia e datato 1942 
apre Vantologia ed e for-
malmente assai wicino ai 
diseont del tempo di Hen
ry Moore. A questa data lo 
scultore ha gia. eseguito 
molti dei disegni di guer-
ra e di miniera e Suther
land ne subisce la sugge-
stione profonda. 

P un disegno rinelato-
re per il modo con il qua
le il surrealismo (Picasso 
ed Ernst) si innesta sulla 
tradizione vislonaria ingle
se, sulla pittura di Blake 
e Turner. E' un guazzo 
< dantesco >, infernale per 
luce e segno. L'immagine d 
tipicamente debitrice del 
racconto dt Moore sul mi-
natori e sui londinesi rifu-
giati nella metropolitana 
sotto i bombardamenti na-
zlsti. , 

A un'osservazione piu at-
tenta, pero, lo splendore 
spettrale della luce e Vor-
rida energxa del segno ri-
cordano il fulgore bructan-
te del bianco-nero-grigio 
del c fotogramma > dt 
Guernica. Alia stessa da
ta, in ftalta, il fulgore di 
Guernica orienta un pitto
re come Guttuso. tn Su
therland un racconto e-

splicito, tragico e circo-
stanziato, come e nel di
segno della miniera, e perd 
assai raro. Tutti gli altri 
€ pezzi > della mostra — e 
ctd corrisponde a una pro-
porzione.reale-nella produ
zione .ptastica^di ;Sftther-
land -iManno§in'atiia qua
nta pifforica eostrtiita: sul
la metafora, sul simbolo, 
sull'emblema. In queste 
opere, pure cosi originali e 
inglesi, Sutherland si di-
chiara erede di quella nuo
va stagione del Cubismo 
alia quale abbiamo accen-
nato e che_ approda, net 
piorni delta agijresstone fa-
scista alia- Spagna repvb-
blicana, al capolavoro di 
Guernica.\ 

Immagine 
e natura 

U originalitd e anche 
la, grandezza di un pit-
tore cosi individuato co
me Sutherland consiste, a 
nostro avviso, nel fatto che 
egli non si sia limitato a 
fare «copfe > da Picasso, 
che pure ha fatto magnifi-
camente, ma che abbia ca
pita, nella sua vera espe-
rienza di pittore dentro un 
mondo particolare qual e 
quello della societd e della 
cultura inglese, che dopo 
il bombardamento nazista 
di Guernica e il capolavo
ro di Picasso non fosse ptu 
possibile dipingere la na
tura, un fiore, un paesag-
gio, un animate senza te-
ner conto di Guernica. 

Proprio fra it 1937 e il 
1942 Sutherland, piu che 
gli americani Pollock e 
Gorky, ha lavorato su Pi
casso fino a rifarne la tec-
nica oltre che le forme. 

lit mezzo alle rovine di 
Guernica, fra le ceneri 
ancora infuocate e i bran-
dellt dell'uomo. Sutherland 
e andato raccogliendo a-
morosamente i * semi * e i 
€ virgulti » dt una natura 
devastata, cancellata e che 

1 

Promosso dalla Federazione nazionale degli artisti . 

Convegno per la riforma 
delle grand! mostre 

n Comitato Esecuuvo della Federazione 
Nazionale degli Artisti, adereote alia CGIL, 
si e riunito per un esame delle iniziative e 
delle prospettive di lavoro proposte dalla 
nuova Segreteria Nazionale, in ottemperan-
za ai deliberati emersi dal recente i n Con
gresso della Federazione, 

Dopo le relation! della Segreteria Nazio
nale e dopo ampia discussione sui vari temi 
all'o d.g.. si e giunti alle seguenti conclu
sion^ 

l l awertita I'esigenza che nel piano 
della programmazione nazionale, quale si 
va elaborando, trovino opportune colloca-
zione 1 problemi della vita artistica nazio
nale in particolare per quanto riguarda le 
arti visive. si e dato mandato alia Segre
teria Nazionale di costituire una commu-
sione di studio che elabori adeguate pro
poste integrative atte ad inserire in modo 
concreto ed organico nel piano generale 
e le necessita cultural! national! e le spe-
clflche esigenze della categoria degli artisti; 

2) curare la preparazione di un Con
vegno nazionale, cui partecipino parlamen-
tari. critici. giuristi, studios! d'arte, sul
l'argomento: « Riforma della struttura ar
tistica e degli statuti delle grandi mostre 
(Biennale e Quadriennale) », collegando tale 
tema a quello delTistituzione dell'Albo pro-
fessionale degli artisti; . . 

3) riguardo al problema dell'insegoa-• 
mento artistico. si e decisa la costituzione 
di un'apposita commissione che, dopo un 
attento esame del Piano della scuola,.dei 
van progetti dl legge presentati per la ri
forma degli organism! didattici artistici. de
gli atti dei tecenU convegoi indettl a Ve-
nezia e Pisa, elabori opportuni suggenmenti 
in previsione di un dibatlito piu generale; 

' 4) la costituzione di un Ufflcio stampa 
che curi le pubblicazioni della Federazione; 

5) di inixiare U tesseraroento per l'anno 
sociale 1965, nella prima meta del mese dl 
dicerobre. 

allora non furono in molti 
a credere salvabile per la 
pittura. Tali semi e tali 
tnrgultt il pittore inglese It 
ha poi con infinita pazien-
za di poeta seminati e tra-
piantati: cosi nella sua pit
tura e cresciuta fino a far-
si giungla la vegetazione 
dopo Gtiefnica, un'immagi-
ne della natura che e del 
nostro tempo feroce e ap
passionato delle sorti uma-
ne. Guernica, certo, non e 
stato un quadro solitario 
e mlracoloso nella produ
zione di Picasso; prima che 
per qualsiasi altro pittore 
proprio per Picasso la na
tura doveva essere diversa 
dopo il cubismo e dopo 
Guernica. 
'* Tn Sutherland questa 
nuova crescita della natu
ra ha pero assunto un rit-
mo piu ossessivo. Sui se
mi e sui virgulti salvati 
dalla devastazione di Guer
nica la violenza ha pro-
dotto delle mutazioni; e la 
vegetazione che e tornata 
a crescere con Sutherland 
qualcosa fra terribile e mo-
gnifico, ricca di specie mai 
viste, splende e quasi atti-
ra con la stupefacente bel~ 
lezza delle piante carnivo
re, oppure intimorisce co
me un'opulenta foresta tro-
picale. E il pittore s'e cost 
appasiionato a questo suo 
ricostruire la natura che 
si e anche chiuso nelle ser-
re a incrociare mistertose 
specie davanti ai suoi qua-
dri, un po' come daonntt 
ai quadri di Ernst di Lam 
e di Matta, ci si sente « ln-
settl >, attratti dallo splen
dore del colore e pot tra-
fitti da un aculeo impla-
cabile, intrappolati da un 
mortale meccanismo che 
scatta. Assai tipiche, da 
questo punto di vista, ct 
sembrano pttture come 
Heald (1962). Form against 
Foliage H952J. Wine Per
gola (1952). Foglia di ba
nana (1948) e tutti i bel-
lifsimi guazzi. 
' II naturalismo inglese, 

che ha una tradizione for
tissimo, raggiunge con Su
therland quell'evidema 
plastica del simbolo gxA 
toccata con Turner e, for
se, la supera. E cid sia 
quando Sutherland fa di
ventare straordinario e 
fantastico il piu minuto e 
familiare frammento di na
tura (un fiore, un insetto, 
un sasso. una radice, una 
foglia, un osso. ecc.) $10 
quando simbolicamente fa 
evidente^ la ferocia ran una 
organizzazione stupenda 
della bellezza del colore e 
delle forme (e l'immagine 
tende a una struitura or-
ganica che rifd quella del
la natura). Giardino e giun
gla: l'uno di tradizione in
glese e . Valtra trapiantata 
in terra 'inglese CM ri-
corda il Monsieur Verd.">ux 
di Chaplin p^lrd nnrhe ri-
conoscere il gvirdtno d-»-j* 
Cuomo irrfprriMthile crlti 
va rose e raccoglie vreniu 
roso i bruchi, meniT* la ci 
miniera del fnrnn crtmata 
rio casalingo svutu fumo 
allegro. 

Dario Micacchi 

BOLOGNA 
Una mostra di Concetto 
Pozzati alia Galleria 
De' Foscherari 

Contro il mifo della tranquillita 
GIUSEPPE Ralmondl Introduce con una 

affettuosa, e un tantino pungente, let-
tera-presentazione. la «personate» ordina
te da Concetto Pozzati alia Galleria De' 
Foscherari. accennando ad un apporto chia-
rificatore della »pop art * americana. Cer
to. di questa esperienza in particola
re Pozzati ha fatto tesoro, pur rielaboran-
done 11 dettato in manlera personalisslma, 
tutta «europea», direi. Comunque, in questa 
pittura limpida, senza traccia dl escrescenze 
materiche, dove appalono « oggetti • disegnati con_t J? tunica spregiudicata del manifesto 
pubbllcltario, vl e abbastanza per dare 11 
senso di una svolta decisive neH'opera del 
pittore che, se a Bologna e stato sempre un 
eretico nei confront! delle dominant!, tlmo-
rate. angosce del noo-naturalismo, pare oggi 
compiere una vera e propria opera dl sov-
vertimento. A giudicare dalle reazlonl del-
1'ambiente, si direbbe che con Pozzati si e 
imposto 11 processo dl riquallflcazlone del
l'arte bolognese, iniziatosl con 1'attivita ro-
mana di Vacchl e con l'apertura finalmente 
concessa al lavoro dl Cremonini. 

Pittore di splendida qualita, Pozzati intro-
- duce, nell'intricata realta dei suol oggetti e 
delle sue «cose organiche-, un movimento 
dialettico che si svolge fra 1 poll della tecno-
logia, da un lato, e dalla perslstente pre-
senza di residul organici (non piu di residui 
sono le sue materie viventi) dall'altro. Unlca 
ragione dell'organico, come dell'Inorganico. 
pare qui l'esistere o, meglio, 11 coeslstere; 
ma l'artista non si limlta a porre gli ogget
ti — sian essi tazzine da caffe o matasse di • 
vlsceri dlstese su piani levigati —. si preoc-
cupa anzi di dar loro un ambiente e una 
cornice «. rlspettablll», dl presentarll, ciofe, 
ben integrati in un contesto esistenziale llm-
pldo e pulito. SI intende che questa costru-
zione di un - bello - metaflstco non puo esse
re consapevolmente condotta che nel senso 
di una profonda, e amara, ironia. Non sa-
rebbe altrlmenti possibile dar veste d'ele-
ganza. ai connubi fra residui anatomic! e 
lucid! parti meccanlche, e inserirlt in una 
mondanita apparentemente ovvia. Va da sd 
che questa eleganza non e compiacluto eser-
cizlo di sadismo, ma sottintende una spietata 
condanDa (o una dlssacrazione) delle realta 

x minime' del sentiment! e delle sofferenze del 
slngolo. Le categorie di Pozzati son categorie 
sociologiche, cioe ampiamente geueralizzanti, 
e in questa prospettiva ogni psicologlsmo non 
avrebbe senso: 71 suicida e lo spezzone d'ac-
ciaio fan parte di una sola realta, sono am-
bedue perfettamente integrati nella macchina 

CONCETTO POZZATI: 
lit* . , olio au tela, 1964 

Con tutta tranqull-

societaria, per sua natura Insensibile. II 
suicida, per la sua condizlone dl bariale sof-
ferente, di perturbatore dell'ordlne, pu6 tut-
t'al piu rappresentare una realta alVinterno 
d! una ' sequenza», un «caso - da vedersi 
dairesterno, come spettacolo. E* un robot 
mostruoso che Pozzati segue nel suol movi-
menti, un Ingranaggio in cui bgn! ragione 
di partecipazione umana viene a cessare, ove 

' non ha senso il perdono 0 la colpa. cancellati 
dalle flttizie costruzioni della societa del be-
nessere, dell'ordine. del molteplici •• miraco-
li*. Tutto, cos!, vien trattato come oggetto, 
il cui riemergere a vita non discrete nella 
vicenda dell'arte ha un signlficato indubbio, 

. d'attualita, che vien colto da Pozzati attra
verso una sorta di controllo, un flltro di cul
tura appunto europea. e tradotto in * Sc-
quenze -, In films della vita d'oggi. 

Pozzati, nelle sue fossllizzazionl di senti
ment! e di oggetti, flnlsce per rendere piu 
evidenti i contrast! che dilaniano il tessuto 
sociale. le ambigulta del nostro vivere, 1'as-
surdo quotidiano. Non v'e. si pu6 dire, spe-
ranza in questo atteggiamento. ma non manca 
la volonta di contestazione: forse la sola ar-
ma di cui dispongono oggi gli artisti che ope-
rano in un contesto di cultura borghese. , 

f .S. 

MODENA 

le «mefomor/o$i» di Zigaina 
UNA cupa volonta di inda-

gare il mondo attuale se-
gna le opere grafiche che 
Giuseppe Zigaina espone a 
Modena (galleria «La Sfera»). 
II tragico e U tenebroso si 
mescofano, si confpnddno. 
con -non so qual te&tativo di 
Impost are un ' diseorso sul- ' 
I'uomo che raggiunga mo-
menti positivl. Lasciato ogni 
accento sarcastico e l'ama-
rezza della satira. Zigaina 
pare ormai preferire il rac
conto delle lacerazioni che. 
giunte a soglia di coscienza. 
han posto in crisi molti degli 
artisti la cui sorte. in un 
passato recente, pareva lega-
ta a una forte volonta di con
testazione. Questo lasciarsl 
consapevolmente colnvolgere 
nel gfuoco ambiguo del reale -
pub. da un certo punto di 
vista, sembrare un cedimen-
to di fronte alia volonta di 
impegno e di partecipazione 
al nascere di una nuova co
scienza artistica ed ' umana 
che pareva contraddistingue-
re I'opera dello Zigaina gio
vane. Forse. e piu esatto in-
terpretare la nuova posizione 
del pittore come un tentati-

vo d< accettare la crisi del 
mondo contemporaneo e dl 
vivere fino In fondo il suo 
dramma personate, che - ci 
pare ben lung! - dall'essere 
superato. II sapore di - non 
concluso- che contraddlstin-
gue queste opere grafiche ca-
riche di tension!," di improv-
visl bagliori, di amara ac-
cettazione dei « fatti » anche 
i piu contingent!, della real
ta d'oggi, e determinate da 
una adesione di tipo fenome-
nologico al porsi della realta 
come processo. Si compren
de perclb come Zigaina og
gi si preoccupi piu degli stru
menti del racconto che del 
racconto stesso; come tenti 
essenzialmente, nel segno di 
una - propria formalizzazione 
di linguaggio, di rieostituire ^ 
strumenti di comunicazione 
che siano funzionali a livel-
li piu complessi di quello sul 
quale si poneva la sua prece-
dentc pittura. D suo linguag
gio attuale. almeno in queste 
opere. non si discosta molto 
da quello sperimentato gia 
dd alcuni anni da artisti del-
larea -mllanese- (fra I qua
il potremmo comprendere 

anche il bolognese Pozzati), 
i qual! operano piu su di un 
piano di constatazione che dl 
contestazione. Non si dovr& 
dunque ricercare in queste 
opere ne una original ita di 

' racconto ne, aimeno per ora, 
una originality di poetica. Va 
da se chn resta. sul piano 
formate, l'impronta persona-
le dell'artista. i'impeto *ro-
mantico consapevole », la sua 
umbratile natura che si ri-
versa nello scatto nervoso del 
segno e, infine. quell'amaro 
sapor di terra che se non 
e neo-naturalista, del natu
ralismo tout court porta piu 
di una traccia. In queste me-
tamorfosi e in questi anima-
II, impietosamente indagati, 
resta viva quella inquietudi-
ne dl fondo che & sempre sta-
ta la nota eccitante del lavo
ro di Zigaina. Per quanto ci 
riguarda restiamo in attesa 
di un passo nuovo, di una 
chlariflcazione che restitui-

(sea alTopera di Zigaina una 
funzione di punta alPinterno. 
e oltre. 1'intricata comples-
sita dell'arte d'oggL 

Franco Solmi 

Otto 
Dix 

La c Galleria del Levan-
t e » dl Roma, al nnmero 
5 di via Gregoriana, dopo 
un'antologia di Felix Val-
lotton e Emile Bernard. 
presenta una serie eecexio-
nale di opere del grande 
realista tedesco Otto Dix: 
oli, aeqnaxelU, disegni e in-
cisioni dal 1915 ad oggi. 

Nella foto: «Ragazxa 
bfcmda a, nno del dipintl piu 
fanportanti, datato 1932, 
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Mario 
Schifano 

Lanedi 16. alle ore 18, la 
galleria «OdyssIa» dl Ro
ma, Tia Ludovisi, 16. apre 
la sua stagione di mostre 
con I'esposizione di dipin-
U e disegni recenti di Ma
rio Schifano. uno dei pitto-
ri 6gurativi piu lnteressaa> 
ti deli'ambiente romano. 

Nella foto: «En picin 
air a, quadro per la 
Ten , 19M. 
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