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SULLA CRITICA D'ARTE 
MARXISTA 

Con un brove ma prc-
tenzioso orticolo a p p a r s o ' 
sulla c Gazzetta del popo-
lo > di domenica scorsa. 
Luigi Cnrluccio, noto cri-
tico d'arte e ispiratore del 
vivaci programmi dclla to-
rinese galleria < La Busso-
la >, si 6 • occupato della ' 
mostra organizzata e pre-
sentata per la stessa gal* 
Ierla dal critico di « Rina-
sclta>, Antonio Del Guer-
clo. .: v.- . \ .• . 

. La ' mostra raccoglie 
gruppi di opere recent! del 
seguentl artisti, il piu gio-
vane del quail ha 26 anni 
e il • piti adulto 44: Ugo 
Attardi (1923), Ennio Ca
labria (1937), . Giannetto 
Fieschi > (1921), Giuseppe 
Guerreschl (1929), Piero 
Gucclone (1935), Concetto 
Pozzati (1935), Antonio 
Recalcatl (1938). Sergio 
Vacchi (1925), Tino . Va-
glierl (1929), Lorenzo Ve-
spignani (1924). Essa si in-
titola: «Aspett i di una 
nuova stagione della pi t tu- . 
ra italiana >. 

L'artlcolo di Luigi Car-
luccio si intitola, invece, 
«Amnistia per gli odiati 
formalisti > e batte tutto 
Sul tasto del preteso ro-
vesciamento , di posizioni 
che la critica marxista a-
vrebbe operato venendosi 
a schierare dalla parte' di 
pittori prima da essa con-
siderati « formalisti > per-
ch6 in varia misura coJle-
gati con le esperienze a-
vanguardistiche di alcuni 
decenni fa: dall'espressio-
nismo, al dada, al surrea-
lismo. 

La tesi di Carlucclo si 
smentisce da se medesima. 
Basta, infatti, considerare 
la biografia artistica di al
cuni del succitatj pittori 
per rendersi conto che le 
loro opere, anche in mo-
menti ben diversi e lonta-
ni da quello attuale, mat 
furono assimilate dalla cri
tica marxistn (alia quale 
del resto sarebbe meglio 
dare di volta in volta del 
nomi e dei cognomi) a 
quelle di altri artisti che 
furono e che sono tuttora 
bersaglio della battaglia 
ideale condotta da parte 
mancista contro i manu-
fatti del cosiddetto esteti-
smo dell'angoscia. Se poi 
si tiene conto della bio
grafia artistica di altri fra 
i dieci pittori proposti da 
Del Guercio (Attardi, ad 
esempio, Vespignani, Guc-
cione e Calabria) la tesi 
di Carluccio si riveia nd-
diri t tura troppo abusiva-
mente polemica e mistifi-
catrice. 

Prima tuttavia di va-
gliare gli argomenti dt 
Carluccio, sara utile r ias-
sumere 1 motivi della pro-

posta di Del Guercio. II • 
critico di c Rinascita > ten-
ta una verifica di portata 
nazionale sugli element! 
fondamentali -e comuni 
che sono, a parer suo, de
terminant! per compren-
dere come, per la genera-

' zione artistica venuta a 
maturazione t ra il 1945 e i 
giorni nostri (ma con par-
ticolare riguardo all 'ulti-
mo decennio) il tema che 
sta al centro della proble-
matica e della ricerca fi-

' gurativa sia quello «dei 
costi umani della societa, 
dello scotto e del prezzo 
che l'uomo paga dentro c 
per il processo della sto-
ria >. Tema assai vasto, 
cer tamente discutibile se 
assunto a termine esclusi-
vo di giudizio, ma sicura-
mente intrinseco alio svi-
luppo del fatti artistici 
contemporanei. 

Del Guercio ne fa risa-
lire le radici ben piu che 
a determinate poetiche 
della tradizione vicina e 
lontana della pit tura mo-
derna ( tanto per far due 
nomi: Gericault e Picas
so), a • un determinato 
« impegno > che a lui sem-
bra di r i trovar vivo e co-
stante in determinate per
sonality: l'< impegno > per 
« un 'ar te di ; realta ». per 
« u n a piu vasta presa sul 
reale>. Ad evitare la ge-
nericita Del Guercio pre-
cisa, inoltre, che « il tema 
dei costi umani della so
cieta, dello scotto e del 
prezzo che l'uomo paga 
dentro e per il processo 
della storia >, nonche la 
necessita di un c rilancio, 
non retorico ma efficace-
mente operativo delle ra-
gioni di un 'ar te di realtA > 
si specificano, negli arti
sti da lui presentati alia 
< Bussola >. in rapporto di-
ret to a fatti decisivi del 
present? periodo storico: 
« il cosiddetto miracolo e-
conomico, la memoria del
la guerra rinfocolata pe-
riodiramente dall ' incubo 
atomico, i problemi aperti-
si al livello del mondo so-
cialista, la suggestione sot-
tile ( tanto piu forte quan-
to meno conclamata in spe-
rimentalismi faciloni) eser-
citata dall 'avanzata scien-
tifica e tecnologica, la con-
figurazione nuova assunta 
dai problemi del potere e 
della storia del potere in 
tu t te le s t ru t ture sociali 
contemporanee; e. in rela-
zione a questi fatti. il pre-
cipitare e l'incrociarsi di 
tematiche marxiste, esi-
stenzialiste. sociologiche. 
comportamentistichc, etc., 
var iamente tese in uno 
sforzo di fare il punto su 
una realta irta di cosi la-
ceranti contraddizioni vec-

chie e nuove >. . ' - " . ' 
Anzich6 addentrarsi nel • 

vivo di questa proposta 
critica e metodologica Lui
gi Carluccio ha preferito, 
come s'e detto, cogliere il 
destro per avvert i re che 
occorre, si, rallegrarsl se 
la cultura marxista dimo-
stra una tale apertura di 
interessi, ma ad una con-
dizione: «d i non perdere 
di vista che e la cultura 

. marxista ad allargare le 
braccia davanti ai fenome-
ni d'una tradizione che ha 

. lasciato vivere la liberta 
del pensiero e la indivi-
dualita della esperienza 
poetica >. I critici marxi-
sti avrebbero dunque, e 
finalmente, riconosciuto, 
secondo il Carluccio, l'ege-
monia di un pensiero e di 
un metodo ben diversi da 
quelli che discendono dal
la loro concezione d e l 
mondo e che si sono ma-
nifestati, pur tra schema-

. tismi ed errori , nella bat 
taglia ideale da loro con
dotta in questi vent 'anni 

1 in Italia: la battaglia per 
un « moderno realismo >. 

Per un critico come il 
Carluccio, il quale forse 
n e m m e n o comprende 
quanto siamo proprio noi. 
i marxisti , a rallegrarci 
che persino sulle colonne 
della < Gazzetta del po-
polo > cominci a farsi stra-
dn il sospetto di una tal 
quale correlazione tra i 
fatti della poesia e quelli 
della societa nel suo com-
plesso, la faccenda fc fin 
troppo semplice. 

Chi sono gli artisti ai 
quali Del Guercio si riferi-
sce? Essi sono, per il Car-

' luccio, null 'altro che i con-
tinuatori del medesimo 
contrasto che n e l - 1948, 
dopo il Fronte Nttovo dollc 
Arti, < oppose Birolli a 
Guttuso >, contrasto che, 

• sempre secondo il Carluc
cio. altro non fu se non 
quello che divide < un pit-
tore in piena e libera ade-
sione anche alle esigenze 
formali delle proprie espe
rienze > da un pittore che 
non lo fe e che non vuole 
esserlo. Ma il contrasto 
Guttuso-Birolli non fu di 
questa natura. Non fu al-
lora in contestazione la 
< liberta > di cui parla il 
Carluccio, bensi il modo 
di usare di tale liberta per 
identificare quale tcsoro e 
quali rifiuti si dovessero 
fare del patrimonio idea
le e linguistico dell 'arte 
modern,! europea per por-
tare avanti quell '* impe
gno > per < un'arte di real
ta > che, guarda caso. 6 
proprio quello attribuito 
da Del Guercio ai dieci ar
tisti della mostra torinese. 
Ora, se e accettabile un 

Personale di Vacchi 
alia «Nuova Milano» 

Dopo la mostra personale alia Galleria 
• L a Nuova P e i a . In Roma, Sergio Vacchl si 
presenta in questi giorni a Milano alia Gal
leria « Nuova Milano - , in via Manzoni 38, 
dove si tenne un anno fa la grande perso
nale dl Edouard Pignon. Si t rat ta dl una 
mostra che estende quella romana a una 
aerie dl opere dl Vacchl del periodo co
siddetto « organico-informale > e ad altre 
recent): f ra tempere e oll i , oltre un centi-
nalo dl quadri. I I catalogo della mostra, 
che reed nella mostra romana scrittl critic! 
dl diversi autorl e moventl da diversi punti 
dl vista (Ralmondl, Bari l l l , Crispoltl, T rom-
badori), si e ora arriechlto dl uno stimo-
lante saggio di Mario De Michell . 

I I critico mllanese Istituisce un slngolare 
parallelo fra la poetica di Vacchl e quella 
surrealista dl un poeta come Lautrea-
mont, ma non manca dl avvert ire, per en-
trare nel vivo delle polemiche suscitate 
dalla recente produzione dl Vacchl, che 
. qualcosa dl neoromantico serpeggia n*l-
I'lspirazione e ne i -modl del pittore oolo-
gnMC • , « che - »l sarebbe tentati dl rlpren-
dera In mano un testo come A rebours - . 

Ma — continua De Micheli — si tratta di 
una tentazione fuggevole. Ci si accorge su-
bito infatti che le punte di basso romanti-
cismo che affiorano in Vacchi sono intima-
mente assimilate a| tema, intensificano 
espressivamente II carattere del contenuto, 
lo rendono esplicito. E I temi non sono 
certamente neoromanticl, poiche, per l*ap-
punto, aottolineano la decadenza delle no-
tenze oppressive dell'uomo. 

C'e forse qualcosa dl eccesslvo In tutto 
questo? C'e forse in Vacchi un gesto e 
una eloquenza troppo Ingombranti? Sono 
obblezioni e Impressionl che possono verl-
flcarsi. Ma Vacchi potrebbe rispondere con 
le parole dello stesso Lautreamont: • Natu-
ralmente ho un po' esagerato il diapason 
per fare del nuovo nel senso di quella let-
teratura sublime che canta la disperazlone 
solo per opprirnere il lettore e fargli desi-
derare II bene come rimedio. Cost, dunque, 
e sempre II bene che si canta tutto torn-
mato >. 

Nella foto: Sergio Vacchl, particolare del 
• Bozzetto per Giove con Olimpia » (dagli 
affreschi dl Glullo Romano in Palazzo del Te 
a Mantova) . • • -

La figura di Pavel Kuznefsov viene 

riproposfa alia crilica e al pub-

blico sovietici con una grande mo

stra aperta a Mosca in questi giorni 

L'uomo nuovo e 
« 

confronto delle idee che 
comporti da parte marxi
sta la revisione, e la re-
pulsa anche, di determi
nate scelte operate negli 
anni che vanno non come 
dice il Carluccio dal '50 al 
'60, ma piu esattamente (e 
le date hanno qui un gran-

• de valore) dal '48 al '54, 6 
assolutamente inaccettabi-

. le che si tenti, ancora una 
1 volta, di falsificare il con-
, tenuto di un conflitto teo-
• rico e morale che solo il 

maccartismo, l 'oscuranti-
smo clerico - borghese e 
l 'anticomunismo deleterio 
di quegli anni riuscirono a 
far passare per una lotta 

' fra pretesi assertori e pre-
. tesi negatori della < liber

ta di ricerca artistica >. 
Certo, alcuni critici 

marxisti non hanno lesi-
nato i loro argomenti con
tro l 'estetismo dell'ango-
sQia e contro i tentativi di 
teorizzare in forza di un 
determinismo cosi volgare 
da meritarsi , Gratnsci jn-

\ bente, un bel diploma dl 
• lorianesimo, prima la mor-

te dell 'arte f igurativa 
(Venturi) e poi la morte 
dell 'arte stessa (Argan). 
Certo, alcuni critici mar 
xisti non si sono lasciati 
prendere dal ricatto dei 
corsi accelerati per la < eu-
ropeizzazione > forzosa ed 
esteriore dell 'ar te italiana 
in nome di un neoaccade-
mismo modernista che og-
gi. del resto, tutt i condan-
nano, compreso il Carluc
cio. 

Ma in vista di che cosa 
la critica marxista ha con-
clotto queste battaglie? In 
vista soprattut to di non la-
sciar gabellare come < ar te 
di opposizionc > e come au-
tentici documenti di uma-
no dolore , ' atteggiamenti 
culturali e opere che in 
realta hanno, per lungo 
tempo, offuscato l 'accerta-
mento dei termini effetti-
vi di un consapevole im
pegno degli artisti non sol-
tanto di difesa della pro
pria l iberta ma della liber
ta e del progresso del gene-
re umano. E anche in vista 
di non lasciar gabellare co
me sostegno teorico di una 
ar te integrata e coerentc 
ai mutamenti prodotti dal
la moderna rivoluzione in-
dustriale e scientifica, la 
logora identificazione po-
sitivista di arte e tecnica. 

Se il Carluccio avesse 
portato un minimo di at-
tenzione a tale contesto di 
problemi non avrebbe com-
messo il vistoso errore di 
misconoscere il rapporto 
che esiste. ad esempio, fra 
il travaglio e la elabora-
zione del realismo di Gut
tuso. in tutto il suo arco. 
e le conclusioni di alcuni 
degli artisti presentati da 
Del Guercio. E. si s tupi-
sca pure il Carluccio. non 
penso tanto a Vacchi, a 
Calabria, ad Attardi , che 
egli. forse proprio per i lo
ro < contenuti >, si affret-
ta a bollare come < forma
listi >, quanto a un Fieschi 
nel cui d ramma espressi-
vo si r i trovano non certo 
le forme o i temi. poiche 
si t rat ta di un vero art i -
sta. ma piu d'uno dei pro
blemi di costruzione e di 
comunicazione cosi profon-
damentesent i t i da Guttuso. 

Carluccio ha continua-
to, poi. col mettere tutti 
in un sacco: Bacon e Mat-
ta. Giacometti e Suther
land. per fame i padri del
la < ribellione > e della 
« resistenza > di cui sareb-
bero continuatori oggi in 
Italia alcuni degli artisti 
presentati da Del Guer
cio come «aspett i di una 
nuova stagione della pittu
ra italiana >. Ed ha cre-
duto cosi di ricondtirre e 
r idurre aH'ambito della 
cosiddctta < pittura dell'e-
sistenza > un moto creati-
vo che. come Del Guercio 
ha giustamente osservato, 
tendc appunto a rilancia-
re < le ragioni di un 'ar te 
di realta ». vale a dire, se 
ho ben capito, le ragioni 
di un 'ar te che non si li-
miti piu a deificare il mo-
menlo della esistenza in
dividuate come inconcilia-
bilmente opposto al mo
menta della affermazione 
e della volonta di trasfor-
mare il mondo. Ma da que
ste ragioni il Carluccio 
mostra di essere cosi lon-
t a n j . ct pour cnuse, quan
to lontana e, per nostra 
fortuna. la critica marxi
sta dai facili approdi ai 
quali egli vorrebbe con ge-
nerosa sufficienza vederla 
contri tamente ancorata. 

Antonello Trombadori 

Pavel Kuznetsov, • Donna klrghlsa > 1964 

Riscuote a Mosca un grande successo la 
mostra del pittore Pavel . Kuznetsov. La 
mostra presenta al pubblico, per la prima 
volta !n tutto l'arco delle sue esperienze.. 
plastiche, un artista che occupa "un posto 
importante nella pittura russa sin dai primi • 
anni del Novecento e poi nella pittura so- " 
vietica. Dal 1930 i quadri dl Kuznetsov 
erano pressocch6 scomparsl dalle mostre 
uil\ciali, ma il suo nome, ora esaltato ora 
negato, aveva sempre cuntinuato a circo-
lare In tutte le discussioni degli nmblentl 
artistici russi. ... . , 

Pavel Kuznetsov, nato a Saratov nel 1878, 
s'impose all'attenzione della critica e del 
pubblico in seno al gruppo della « Rosa 
Azzurra », formato da Jakulov, la Gonca-
rova, Larinov, i fratelli Miliuti, Sarian e 
Kuznetsov, gruppo che riconosceva il suo 
maestro nel singolare pittore simbolista 
« liberty » Borissov-Mussatov. Altro pittore 
che esercitd una forte influenza sul gruppo 
e su Kuznetsov fu il grande Vrubel. Nel 
1907, commentando la prima mostra del 
gruppo tenuta nello studio dl Kuznetsov, 
il poeta simbolista Makovskij scrisse che 
questi .giovani erano « innamorati del co-

• lore e della linea... araldi del nuovo prl-
mitivismo a cui e giunta la nostra pittura 
moderna ». ' 

• • Gil artisti della « Rosa Azzurra », al con-
trarlo dl Borissov-Mussatov, non erano poe-
ticamente attaccatl ai temi della morte e 
della malattia, della fntalita e del pessi-

mlsmo, della solltudine dl fronte a un mon
do ostile, ma preferivano 1 temi della vita. 
del i rldestarsi aurorale o del contemplare 
con calma solenno la vita e la natura, del-
l'immersione in essa. 

Kuznetsov dipingeva sempre I suol quadri 
dal vero anche se imprimeva aU'immaglne 
un carattere simbolico/e severamente pri
mitive), Nella sua opera glovanile 6 ben 
rlntracciabile anche un'influcnza delle idee 
e delle opere dei Nabis francesi. La rivo
luzione non conto per Kuznetsov nel senso 
d'un radicale mutamento dei temi preferltl 
della natura e della vita umnnn in rap
porto alia terra, ma accentuo la monumen-
talita delle immagini, stimol6 la ricerca 
d'una piu luminosa relazione dell'uomo con 
lo spazio. Negli anni '20 e rintraccinbile 
nella sua pittura una decisa influenza del 
cubisrnu che gradualmente lo portera a 
diminuire il valore della linea per accen-
tuare, invece, quello del volume. 

La natura dell'Oriente, la vita contadlna 
o nomade nell'Asia Centrale, Kazahkstan, 
Armenia, Kirghisia, Usbekistan e Cauca-
so, sono le grandi fonti d'ispirazione per 
Kuznetsov. 

La mostra attuale si inquadra nel nuovo 
corso di studi e di mostre con cui la cri
tica sovietica va rimettendo a fuoco espe
rienze plastiche, autori e opere della com-
plessa e grande vicenda dell'arte russa e 
sovietica. 

da. ml. 

Pavel Kuznetsov ha cominciato la sua attivita artistica alia fine del seco/o scorso. II tempo ha provo
cate un rapido e spietato cambio di generazioni, ma Kuznetsov ha saputo tenere il passo della sua corsa, 
e la sua arte ci da un esempio insolito di vitalita artistica attraverso gli anni. Nei lavori giovanili di Kuznetsov, 
risalenti agli anni '90 del secolo scorso, si nota la lezione di Polenov, del primo Serov e di Korovin. Sono pieni del jascino di 
quegli anni, in cui Varte cercava la spontaneitd e la bellezza. Nel secondo decennio del nostro secolo Kuznetsov e autore di 
magnifici quadri dedicati alVOriente. In essi s'incarna il suo sogno d'armonia, di tranquilla letizia di vita. II Kuznetsov degli 
anni '20 e '30 ci e noto 
come creatore di paesag-
gi industriali e di quadri 
monumentali. Neali anni 
'50 c '60 e un fine pittore 
di nature morte c paesag-
gi. Sono tutti Kuznetsov 
diversi, ma in ciascuno di 
essi vive la rispettiva epo-
ca. Sono tutti uniti da uno 
stesso talento e tempera-
mento d'artista, dalla. sua 
aspirazione costante alia 
pcrfezione plastica, ' alia 
creazione raffinata ed ele-
vata, che per lui non e 
semplicemente capacita. 
ma anche, in un certo sen
so, mistero. 

Pavel Kuznetsov ha ve-
rarnentc scoperto se stesso 
in Kirghisia. Nato a Sara
tov, al margine delle step
pe del Volga, ove ha cul-
lato fin dall'infanzia il so
gno della vita libera dei 
homadi delle steppe, e tor-
iiato a questo punto di par-
tenza all'cta di. trentacin-
quc anni. ormai artista 
maturo. dopo nvere supe-
rato un difficile periodo di' 
passione per il decadenti-
smo e per il misticismo 
dclla scuola della « Rosa 
azzurra ». In Kirghisia, 
ove si e recato pin volte, 
si e rinnovato, scoprendo 
la tranquilla poesia della 
terra etcrna e degli uomini 
che I'abitano. 

La « suite > kirghisa di 
Pavel Kuznetsov e nata 
come rcalizzazionc di un 
sogno antico. come scoper-
ta di un mondo nuovo, co
me ritrovamento di un te-
soro. ed c una delle crca-
zioni piu pcrfette dcll'ar-
te russa del primo Nove
cento. 

I soggctti dei quadri di 
questa scrie sono straordi-
nariamente scmplici: don-
ne che tosano pecore, che 
dormono nel prato o che 
stendono tappeti prcsso le 
loro tende; cammelli che 
vagano per il deserto: greg-
gi immobilt nel verde del
la steppa sconfinata; cicli 
piovosi. che mag'tci • arco-
balcni ornano di colori 
fantastici. 

La bellezza veduta c 
compresa da Kuznetsov si 
compone d'elementi sem-
plici. non scomponibili. l.a 
terra, I'acqua e Varia for-
mano. alleandosi, questa 
natura, quasi non toccata 
da mano umana. La vita 
dell'uomo vi s'inserisce na-
turalmente e liberamente. 
Qui tutto scorre secondo 
leggi rigide. stabilite da 
tempo. La gente da alia 
terra le sue' forze, venen-
done ripagata con frutti. 
Le donne portano con in-
genuita la loro maestosa 
bellezza. Gli uomini sono 
pieni di semplice saggczza. 
I bambini crescono. gli uo
mini invecch'mno c la ter
ra rimane altrettanto pros-
sima e sconosciuta. 

Di questo significato ge
nerate delle cose Kuznet
sov ha permeato la sua ar
te. Non dipinge mai una 
determinata steppa. un de-
terminato uomo o cammel-
lo: le sue immagini esclu-
dono lo < avvenimento» 
concreto. La tosatura del
le pecore o la sistcmazione 
di un gregge al pascolo 
non vengono intese da lui 
come un fatto, ma come 
una manifestazione delle 
leggi gencrali c costanti 
dclla vita. 

L'armonia figurativa dei 

W 

Pavel' Kuznetsov, . II riposo del pastor! . 1927 

suoi quadri ha trovato c-
spressione nella armonia 
della composizionc, del rit-
mo. del colore, nella pcr
fezione della fattura. nella 
accuratezza c nella sensi-
bilita della penncllata. I 
ritmi dei quadri di Kuzne
tsov sono morbidi, le linee 
sono delicate, le positure 
delle figure sono plastiche. 
I colori non imitano quel
li dcll'aria. dclla terra e 
del sole: A'artisla. senza 
tentare ta copia. c soprat
tutto sollccito della purcz-
za del colore e dclla con-
cordanza delle varie qua
nta cromatichc. 

Lo spartiacque che nella 
pittura europea del primo 
Novecento si stabill fra gli 
eredi di Cezanne e quelli 
di , Gauguin ha lasciato 
Kuznetsov dalla parte di 
Gauguin. 

Il'pellegrinaggio di Kuz
netsov in Orien'tc ha corri-
sposto picnamentc alio spi-
nto dei pittori < ortentali-
sti > curopci. Ma Kuzne
tsov si e rivelato piu sem
plice e piit profondo a un 
tempo di molti suol con
temporanei. Non lattraern 
I'esoticita dei descrti e drl-
lc steppe, ma Vautcnttca 
poesia che aveva scortn 
nella rita del popolo. Nel-
le sue ricerche plastiche 
non cercava gli * aromi » 
dell'Oriente, ma la quietc. 
il filenzio. I'immobility 
contemplativa. Percio la 
gamma cromatica di Kuz
netsov, quale che sia il sno 
valore decoratiro. non r 
ne finrr.meggiantc, ne mul-
ticolore. 

Tutti questi prinript ar-
• tisttct sono stati da lut svi-

luppati anche nei decen
ni successivi. Naturalmentc 
I'cpoca nuova ha alctcrmi-
nato anche quaUta nuorr. 
e nell'arte di Kuznetsov si 

e sviluppnto il senso dclla 
monumcntulita. Cid si e-
sprime chiaramentc nei 
suoi lavori degli anni '20 e 
'30. • come, • ad esempio. 
€ Pastori > e « Madre ». Ne 
si tratta soltanto del fatto 
che ha usato la tecnica del 
colore a fresco, tipica del
la pittura monumentalc. Si 
tratta di qualcosa che ap-
particne all'immagine stes
sa, all'attcggiamento verso 
I'oggctto. ai modo di pcr-
cepirlo. In questi due la
vori non c'e nientc di mc-
schino. di transitorio. di 
documentaristico. di pro-
saico. Al con*rario, il loro 
significato risicde nella 
poesia. L'Orienle di Kuz
netsov rimane favoloso e 
uelicato. I suoi vomini so
no puri e belli nella srm-
pficifd dei loro scntimenti. 
AVI foro oonfflffo con la 
natura continua a manife-
starst una spontaneita c-
terna. Pcro. oltre a queste 
qualita. gia csprcssc in 
prccedenza nella « suite > 
kirghisa. se ne manifesta-
no anche di nuove. 

I suo: quadri acquistano 
un afflato piu vasto. Git 
uomini. ncllo spazio che li 
circondn. appaiono piu 
enrposi e importnnti Ktiz 
netsov comincia a pensarc 
alia pittura murale. Le sue 
immagini. che incarnnno 
un sentimento di grandio-
sa cdidcazione, diventano. 
in un certo senso, cosmi-
che. 

Ncllo stesso tempo m 
Kuznetsov c'e sempre un 
Uritmo intenso. I suoi la
vori degli ultimi anni, che 
sono Jiaturc morte d\ fiori 
e fnittd. pa es a OR i rustics, 
redufe sullc coslc, sono 
inlimi. richicdono una 
tranquilla contemplazionc 
liricn. K' un lirismo enc 
raccliiude un'elcvata sag

gczza, una calma accetta-
zione dclla vita, una com-
prensione dclla bellezza 
del mondo. 

Dell'arte di Pavel Kuz
netsov si e discusso e si 
discute molto. /-a critica 
I'ha < ammonito > ad ogni 
pie' sospittto: nei momenli 
delle svolte c in quelli del 
tranquillo sviluppo unifor-
me. dopo i primi succcssl 
c negli anni della maturi
ty artistica. Alia pittura di 
Kuznetsov si rimprovera-
vano convenzioni artificio-
se e tendenze all'appiatti-
mento. Secondo qualche 
critico, mancava di concre-
lezza e di precisione nella 
riproduzione della realta. 
Si riteneva che I'artista si 
distaccasse troppo dal pre
sence. dagli avvenimenti e 
dai fenomeni d'oggi. 

Al contrario. i difensort 
di Kuznetsov trovarano in 
lui vere scoperte art'stichc; 
sentivano in lui la capa
cita d'ammirare il mondo, 
di pome in luce la bel
lezza, di anticiparc il tem
po. Per chi approiava Ku
znetsov. rid clie contava 
nella sun opera era la pre-
senza di ur. vero artista, dl 
nn maestro tfal talento ir-
npctibile. dalle passioni 
costanti. dai principi sta-
bili. che cercava le vie dif-
ficili dell'arte. 

Ritcniamo che lo svilup
po della pittura sovietica 
negli ultimi anni abbm 
portato ad una riscopcrta 
di Pavel Kuznetsov, in 
lutta la mnltiformita della 
sua esperienza. in tutta la 
varietd e I'oriflfnalitd del 
suo talento. 

Dmitrij Sarabianov 
Milirro cloccnte ell Moria ileU'at-
\r |jrcf=o I'l 'nivorsiiA di Mosca) 
Per ronrrfs iono dell ' Atfcnzia 
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Parigi: esposte 
le tavole del 

«Gott mit uns» 
di Guttuso 

I-e tavole del Golf mit um 
di Guttuso sono esposte per 
la prima volta a PnriRi in 
una mostra della - Libre-
ria 73 -. dedicata alle opere 
docli artisti (pittori e srrtt-
tori> contro il razzismo. dal 
fa«ci«;mo al colonialismo. Una 
intera vetrina di questa af-
fermata libreria parigina e 
oceupata dalle riproduzioni 
dei famosi disegni di Renato 
Guttuso. Dal Goit mit uns si 
pas<a alle bellissime riprodu
zioni. tratte dai riUegni che 
nrl '61 Guttuso dedico all'AI-
geria. All'interno dei locali 
della -Libreria 73- fipurano 
le 24 tavole di Attardi. Ca
labria. Farulli. Gianquinto. 
Gucrresehi. Gucclone. Vespi
gnani tratte dal grande volu
me degli Editori Riuniti. inti-
tolato La violenze. 

I-a « Libreria 73 - presenta 
al tempo stes«o un'agghiac-
eiante documentazione ml 
campi di concentramento na-
zisti. le cui porte furono aper-
te ai superstiti. esattamente 
20 anni or sono. dalle vitto-
rie dell'csercito rosso e degli 
alleati in Europa. II materia-
le di questa mostra e stato 
fornito dalla Federazione dei 
deportati di Franeia La -Li
breria 73 - — in questa e«po-
sizione organizzata da Enrico 
Pannunzio — offre anche al-
lucinanti testimonianze foto* 
grafichc sulle torture inflit-
te ai combattenti algerini 
dai p<xrax. 

m, a. m. 
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