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Cassinari ha ritrovatb Fenergia fanta- • 
<. i i . , .i>-4-

stica per una nuova pittura della natura 

Pitture e sculture 
degli ultimi 2 anni 

Era gia qualche anno che 
Cassinarl non si presentava 
con una mostra cosl impegna-
la e rlcca di operc. Abbiamo 
pcrc!6 visitato la sua attualc 
«personate» a Milano (Gal-

ilerla Bergamlnl, Corso Vene-
zla 16) con particolare lnte-
resse. Tra l'altro vl sono espo-
ste anche delle sculture, che 
ngglungono un'indubbla Im-
portanza nl gia notevole in-
sleme del qundri, degll acqua-
relll. del disegnl. 

La maggior parte delle ope
re appartengono al '64, po-
che al '63. Una serie dl tele 
sono state dipinte a Groppa-
rello, 11 pacse natale dl Cassi
narl, ncl Piacentinp. Groppa- . 
rello e un posto maglco per 

' Casslnari: 6 qui che eglt, ne-
gli anni '40, ha esegulto la 
serie forse plu bella e piu 
viva del suoi paesaggi. Da-
vanti alle sue colllne egl | sen-
tiva la pittura sgorgargli dal 
plu intimo strugglmento lirl-
co: erano paesaggi di terra, di 
verde. dl cielo. Umidi. brillan-
ti, fragrant! d'erba e di mota. 
appasslonatl. La naturaje bel-
lezza della pittura di Cassinnri 
non smarriva la rustlca verltik 
della campagna. Erano dnvve-
ro paesaggi nuovi nella pittu
ra itallana di queU'epoca, 
nuovl per il tono dell'ispira-
zione e nuovi per i modi 
espressivi fluidi. intensi, per-
vasi da un ardore segreto. 

Sembrava che Cassinarl si 
fosse dimenticato di questa 
sua felice stagione: invece da 
due o tre anni cccolo riprcn-
dere, a varie riprese, la stra-
da del suo vecchio paese. Non 
credo che sia una rnla sugge-
stione: a mo pare che il ritor-
no a Gropparello gli abbia 
vivamente giovato. Mi pare 
cioe che in esso egli sia rlu-
scito n veriflcare meglio la 
verita delle sue emozloni. rl-
tngliando da se il superfluo. 
il ridondante. Ne e nata cosl 
una mlsura poetica accesa, 
incantata, eppure tutta stret-
ta alle cose, ai campi arati. 
al grano mnturo, al fieno in 
fermento. alle nle dove raz-
zolano galli c galllne, ai co
lor! del giorno, del crepu-
scolo. della sera. 

L'accensione lirica di un 
tempo si riaccende, piu finbe-
sca forse, piii lustra cromati-
camente. ma sempre ugual-
mente sensualc e gaudiosa: 1 
suoi viola e I suoi verdi han-
no ancora il fcrvorc e il po-
tere d'irradiazione d'un tem
po. Tutto questo. s'intende. 
non vuol dire che Cassinarl 
con questa mostra abbia sol-
tanto cammlnnto a ritroso: 
vuol dire soltanto che egli, 
con le esperienze fatte in que
st! ultimi quindicl anni. ha rl-
messo Ic manl In una vena 
che gll ha saputo ridare sl-
curezza e freschezza. 

Del rcsto. un tcma che rl-
sale anch'esso agli anni della 
jruerra e a subito dopo, e il 
tcma del cavalli Su tale sog-
getto. d:il vcro. Cassinarl hn 
riempito allora ccntinaia di 
fogll. Oggl rlvcdo disegnl che. 
ncl segno ora Incisivo. ora 
morbido dove incontra la 
carta bagnata. mi riportano 
immediatamente a quel tem-

' po. a quel suo studio di via 
San Tommaso 7. ultimo pia
no. che poi egli non doveva 
piu abbandonare. Erano i 
tempi di - Corrente », i tempi 
difflcili della Resistenza, ! 
tempi deH'amlcIzia profonda 
con Morlottt 

Ora dunque anche questl 
cavalli rltornano, ritornano net 
disegno e in un grande bron-
zo del '64. Casslnari ha sem
pre avuto una certa inclina-
zionc per la scultura, inclina-
zione comune per altro a 
molti pittorl modern! che. co
m e si sa. hanno dato a que-
sfarte anche dci contributl 
decls ivl II cavallo di Cassina
rl torce indietro la testa come 

"il cavallino fcrito dentro l'are-
na di Picasso, come il cavallo 
grigio di Guttuso nella - C r o -
cefissione -. Ma lo spirito del 
cavallo cassinariano e un al
tro: si tratta dl un cavallo fre-
mente di vita, nervoso. tcso. 

C e una guizzante cnergia 
plastlca in questo animale. 
una energia vitale, quella pas-
sione di vita che e propria del 
migliore Casslnari E lo stesso 
discorso si deve fare a propo-
sito del - G a l l n - . impettito 
nel ennto. alzato sulle zampe 
che artigliano il terreno 

Come si vede una mostra di 
sicura effleacia. che npropone 
il lavoro di un artista di pn-
m'ordinc ad una riconsidera-
zione plu nttenta. Non c e 
aiibbio che in quello che Cas
sinarl oggl fa si sente una 
aptnta nuova. Dlrel che questa 
* un'altra sua stagione felice. 

Mario De Micheli 

Censurafi una mostra del pHtore Coler 
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MORALISTA 

Bruno Cassinarl: - Figura su fondo azzurro », 1963 

Nuova serie 

di « Paragone » 
Paragone, la rivista di arte 

e letteratura diretta da Ro
berto Longhl. inaugura una 
nuova serie pubblicata da 
Mondadorl. II prime fascico-
lo. contrassegnnto dal nume-
ro 181. consecutivo della se
rie pubblicata presso gli edi-
tori Sanson! e Hizzoll, uscira 
il 15 rnarzo prossimo. 

Fondata e diretta da Ro
berto Longhl nel 1950. Para-
f/ortV si presonta con perio
dicity mensile in fasciroli de
dicate con ritmo altemo, alle 
arti figurative e alia lettera
tura. , 

La nuova redazlone lette-
raria dl Paragone si presenta 
cosl articolata: redazlone fio-
rentina, con Anna Banti, Ce-
sare Garboli e Aldo Rossi: 
redazione milanese, con Ma
ria Cortl, Giansiro Ferrata, 
Giovanni Raboni. Cesarc Se-
gre e Giovanni Testori; re
dazlone romana. con Giorgio 
Bassani, Attilio Bertolucci • 
Vittorio Sermonti. Segretario 
di redazione: Alcide Paolini. 

Nella redazione artistica 
della nuova serie dl Parago
ne e entrato a far parte 11 
pittore Renato Guttuso. La 
redazlone artistica si presen-
tera quindi cosl costituita: 
Francesco Arcangeli, Ferdi-
nando Bologna, Antonio Bo-
schetto, Giuliano Brlganti, 
Enrico Castelnuovo. Raffaello 
Causa. Mina Gregorl, Andrei-
na Griseri, Renato Guttuso, 
Michel Laclotte. Roberto 
Longhl, Jose Milicua, Gio
vanni Previtall. Giovanni Te
stori, Iiaria Toesca, Carlo 
Volpe, Federico Zeri. Segre
tario di redazione: Giovanni 
Previtall. > 

Bologna: mostra 
di Alfredo Dondi 

Un grottesco 

sulla «civilta 

del benessere» 
Fra gli artisti giovani i 

quali, a Bologna, si inseri-
scorto nel dibnttito artistico 
attuale, utilizzando i - modi 
narrativi- tipici dei grand! 
strumenti d'informazione. si 
deve segnalarc Alfredo Don
di per 11 gusto grottesco e 
per il modo spregiudicato, e 
un tantino ironico. con cui 
accetta I condizionamenti 
della grafica commerciale. del 
manifesto, del flash pubbli-
citario e del fumetto. Tali 
acquisizioni vengono qui pun-
tualmente volte contro I fe-
nomeni di assopimento e di 
disgregazione dcli'indivtduo 
n cui porta. Incsorabilmente. 
la massificazione culturale 
operata attraverso le tecni-
che dei mass media. F/ quan-
to si preoccupa di sottoli-
neare anche Giuseppe D'A-
gata. presentando la mostra 
che e stata allestita in 
questi giorni alia galleria 
-2000-. ove sono raccolte una 
ventina di piccole composi-
zionl nelle quali Dondl con
duce una tesa e lucida pole-
mica per mezzo di racconti di 
- fatti - e di rituazinni tipi-
che della vita associata nella 
- civilt.'i del benessere «-. 

AH'interno di strutture 
sempre rigide (siano es
se i riquadri del nastro di 
pellicola. come in Routine o 
le successloni d'immagine ti-
piche del rotocalco, come in 
Sondage) si muove tutta una 
serie di personaggi che po-
trel definire organic!, stra-
voltl e tormentati da tenslo-
ni opposte e rontrastanti. di-
laniati all'intemo di una rid-
da di contraddizioni. di azio-
ni e reazioni che non scm-
brano lasciarf* allMmmagine 
neppure la speranra dl di-
ventar crcdibile Le figure. 
sempre sospose fra de?crizio-
nc c simbolo. sono testimonl 
di una umanita spaccata in 
due. che puo vivere solo al
l'intemo dei fatti piu urtan-
ti e banali dellVsistere quo-
tidiano. 

Dondl non si pone il pro-
blema delle soluzionL ne 
quollo dei «porche •*: i- suoi 
dipinti non sopporterebbero 
il peso del pesslmlsmo n6 
quello delPottimlsmo. Cosl il 
racconto resta £cnrpre espli-
cativo di una diffusa ambi-
guita. si direbbe non risolvi-
blle. Va da $6 che il lato po-
sitivo della denuncia e pre-
sente. anzi che si fa estrema-
mente efficace proprio nel-
1'aderire dell'artista al fatti 
srnza la prctesa di sovrap-
porsi ad e<?i o di instaurare 
una sorta di - dover e^ere -
puramento estetico al di so-
pra della re.iHA sconnessa en- I 
tro la quale la vicenda del-
I'uomo. qui ed oggl. si svolge. 

Dondi usa una tecnica nar-
rativa volutamente aspra. fat-
ta di linec tagHentl c dl con
trast! - reaJistlcl - pcrslno 
rabbiosl. 

f.f. 

«Antologica» di Vinicio Berti a Livorno 

Una breccia 
nell'astrattismo 

Vinicio Bert i : • Racconto in una nuova dimensione >, 1963 

Nella - Casa della Cultura » di Livorno d stata ordinata 
una bella mostra antologica di Vinicio Berti comprendente 
40 pitture dal 1946 ad oggi. Ne balza fuorl il profUo d una 
personali'd artisfictt assai originate sempre avventurosa e 
aperta, alio stesso tempo curiosa e mai paga dell'esperlcnza 
dt nuove tecnlche e nuovi materiali, appassionato della realta 
e delle idee rivoluzlonarie dei giorni nostri ma anche aggres-
sivamente pole mica e insofferente. sempre te.\o a realizzare 
una pla-^ticitd eloquenfe. aggressira t monumentale. 

Ncll'antologia sono ben rappresentati i momenti fonda-
mentali dcll'esperienza ptastica del Berti: il realismo sociale 
di gusto nro-cubista esemplificato dal quadro Malgoverno del 
'46; il coMrnitivismo degli anni '46-'S0 legato al movimento 
- Arte Oggi • e al gusto astratto-cubista di allri movimenn 
quali ' Forma Uno -. a Roma, e piu in generate al clima cul~ 
turale d*"l • Fronte Nuovo •; la serie delle • cittadelle ostili • 
(1951-1956) con le quali il pittore fiorentino tcnta un'espan-
sionc narraiica dcll'astratlismo ctassico; la serie delle • brccce 
nel tempo • (1956-I95S1 che scgnano una riolenta rottura de
gli schemi costruttivi astratti con I'inserimcnto di cifrc, pa
role, emblemi dalla vita quotidiana che si direbbero di gusto 
- Pop • se non fossero slati inseriti del tutto indipendente-
mente dal Berti nella riolenta orazione del suo espressioni* 
smo astratto; infine la serie di dipinti che, dopo il 'SS. sci-
luppa il tema della - arrentura cosmica • dell'uomo rjfiutando 
le utopie tecntctstiche per affermare drammaticamente il ca-
rattrrc socialists della sua tensione all'avvenire. 

£, a partire da quadri del tipo H. i! capitalismo e una tigre 
dl e*rta del '62, Vinicio Berti realizza una figurazionc emble-
matica di singolare efflcacia fra acveniristica e caricaturnle: 
vedi quadri assai felici come AHHHH. Emblema A. Ecco 
I'uomo. Emblema AH2. Progetto - Non oggi - H 3999 e Pro-
getto Utopia H 391 che e della fine del 64. In tutti questi 
quadri, sempre di grandi dimension^, lo spazio e inraso da 
una gigantesea forma per meta macchina per metA organl-
smo che si protende un po' con grandiosa dinamlcita e un po' 
con mostruosita Si tratta di quadri costruiti con un energico 
segno che cava la forma da un'abbacinante atmosfcra gialla-
stra e fantascientifiea 

Vinicio Berti. che e anche N brillante e fantastico dise-
gnatore delle popolari avrenture di Atomino nel • Piomere ». 
si muore dentro il mondo delle macchine ma cl sembra dt-

P lngere con una specie di ossessione morale sul destlno del' 
uomo. Da un punto di vista piu generate il Berti rivela uno 

strano temperamento di pittore; ora si coslringe In una serera 
ricerca di linpuapaio. ora explode nell'eloquenza umana e dc-
mocrattca; ora sembra eoncentrarsi in un puritmo plastico 
incomunfeabile ma e come un raccoglimento per un salto 
quasi • animale • su un brandello sanguinante di rca'tii. 

da. mi. 

\> ' Bergamo, galleria Delia Tor
re ultimi giorni di febbralo. 
Una inaugurazione di cui 
hanno parlato tutti 1 giornali. 
La galleria quasi vuota con I 
qundri gia tutti esposti alle pa-
retl, pochi personaggi silen-
zlosl ed esasperati. Su una 
sedia. accaseiata, la direttrice. 
Alle sue spalle una grande te
la rappresentante due donne 
nude affiancate su un letto: 
titolo « Le amicbe- . Un'opera 
capace di distruggere di colpo 
il buon nome dl Bergamo mo-
ralista. Tolto ll coperchlo. co-
sa succedera? La direttrice pa-
teticn raffigurazione della cit-
\h benpensante. dichiara che 
non aprira la mostra. Quante 
telefnuate di insidiosi « tartu-
fl » avrft ricevuto? Quanti fan-
tasmi dl arclgni morisignori si 
saranno librati nei suoi sonnl 
agltati? ••• • 

Le 18. ora fatidica. ScendO-
no il procuratore della Repub-
bllca e 11 vice questore. E. 
malgrado le proteste della gal-
lerista la plccola folia che at-
tendeva fuori. Voclo. ressa. cu-
riosita, luci che si spengono 
subito riaccese. Le patrie au-
toritfi sostano qualche attimo 
davanti al bagliore delle carni 
femminee poi. con la direttri
ce della galleria e Coter, I'au-
tore. un ragazzo smllzo dalla 
grande barba ricciuta. si riti-
rano a consiglio. Qualche at
timo dopo il quadro e un boz-
zetto preparatorio vengono 
staccatl. tra I bagliori dei flash, 
dalla parete. Verdetto: rimar-
ranno chiusi in uno sgabuzzi-
no e verranno mostratl al 
maggiori di 18 anni su rl-
chiesta. 

Dopo il - Vicario », le - Aml-
che - dl Coter. una cosa que
sta, unlca nel suo genere. La 
morale comunque e salva, nel
le nnimc - pure •• torna la pa
re. In segno di protesta non 
resteranno che le catenelle, 
vuote, appese alia perete. 

Per valutare appieno l'epl-
sodio dl cui Francesco Coter e 
stato il protagpnjsta, sara bene 
conslderare prima I'ambiente 
dove vive ed opera. Bergamo 
e forse. per la felice posizione 
grogrnfica e la vasta zona mo
numentale che ancora confer
va. la citta piu bella della 
Lombardia. Lontana. per seco-
li. dalle grandi vie di comuni-
cazione. difesa dallo scudo in-
tangibile della Repubbllca Ve-
neta. essa e affondata lenta-
inente nelle spire di un cle-
ricahsmo conservatore ed 
e^clusivista. Al di dentro di 
esso si e perd sviluppata una 
borghesia che. pur accettando 
il paternal ismo cattolico. e 
rimasta costantemente attenta 
ai fatti che accadevano al dl 
la della cerchia del contado. 
Lo dimostra la partecipazione 
dei hergamaschi al risorgimen-
to nazionale. in particolare al 
movimento paribaldino. 

Con lo sviluppo industriale 
si »> aggiuntn una clnsse ope-
raia che. I?> dove non e con-
dizionat.i dal ricatto religioso. 
appare compatta e combattiva. 
Una situazione. quindi. solo 
apparentemente stagnante. in 
reaJfA ricca di fermenti esplo-
sivi. La mostra di Coter si in-
quadra in quest'ultimo aspet-
to. Di esso. I'cpisodio del qua
dro » punito •• £ soltanto mar-
pinale. Un gesto da - arrabbia-
t o - con cui I'nrtista ha volu-
to Incrlnare. clamorosamente, 
una dura crosta di falsi mo-
rallsmi e finzioni. Rimane il 
resto della sua opera, un mes-
saggio di ribellione ben piu 
consegucrte e incisivo venuto 
a gettare lo scompiglio in un 
ambicntc conformista. 

Coter era un pittore infor-
male, dalle tele dense di ton! 
bassi. acce?i da bagliori enpi. 
Anch'egli ha sentito poi l'esi-
genzn di una rlconquista figu-
rativa. Ma ^ andato al dl I?! dl 
tanti altri. Non gli e bastato 
trovare una forma comunica-
bile. ha voluto che le sue im-
magini entrassero nel nostro 
tempo, nella cronaca umana, 
con un preciso compito di rot
tura. Sieche, ecco il gTido di 
allarme. la vlolenza. i tortu-
rati del Congo e del Vietnam. 
I paesaggi spagnoli. ampi e fu-
nebri come una sinfonia nor-
dira. C e in tutto quc«to. oltre 
alia volonta di scuotere un 
grigio conformismo di abitu-
dini e di rngioni tipico della 
sua citta. una precisa presa di 
posizione. attiva e coragglosi. 
nella realta storica 

Un punto di arrivo raggiunto 
attraverso una serie di suc
cessive scoperte di contenut<» 
e di linguaggio di cui la mo
stra da una precisa documen-
tazione. Da] magma dell'impa-
sto formale ecco lievitare i 
paesaggi spagnoli. il quadro 
dedicato a Guadalajara, un 
grande manto di cenere reso 
piu doloro«o dal grande er-
pice contorto in primo piano 
Poi. via via. I'immagine uma
na esce dai viluppi del colo
re e si arricchisce di luci c 
ombre, finchc. con le immagi-
ni di violenza la sua pittura si 
fa netta. rinvigorita da una 
forza che. pur richiamandosi 
all' espressionismo nordico. 
Munch in particolare, non 
ignora le esperienze dell'ulti-
ma figurazione eon dej riferi-
menti all* opera di Giuseppe 
Guerrcschi. 

a. n. 
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ar 11 fig u r a 11 v e 

Renzo . Veiplgnanl: « Figura nel bagno >, 
. . 1965 (particolare) 

IVeMe opere recenti presentate a Roma 
Renzo Vespignani ha portato avanti sia 
una tematica d'urto e di rifiuto della 
violenza borghese, sia un «canto »> nuo
vo e disteso della vita quotidiana 

L'UOMO E' FORTE i 
1 i 

Per quanto insopporiabiie 
possa essersi fatta, in giorni 
come quclli che viviamo cosl 
drammatlci e cosl liberatori, 
la nausea per il vttoto morale 
che vienc messo in evidenza 
dal niuoco pagliaccesco delle 
false avanguardie con la tec
nica, con i materiali e con 
il linguaggio plastico; tale 
nausea non deve farcl per-
derc di vista un punto, a no
stro avviso, fondamentale: da 
tempo e in alto, da parte di 
molti plttori ilaliani della 
realta, una comf)lessa opera 
di ristrutturazione (imc'ie di 
avanguardia) dei mczzi pla-
stici proprio ai fini di una 
espressione plu completa c 
dinamica della realta e ai 
fini della piu efficace comu-

, nicurione di un messaggio 
• plastico • in relatione dialet-
tica c formativa con la realtA. 

Nella primavera del '64, in 
questa stessa galleria (• ll 
fante di spade', al numero 
54 di via Margutta), Renzo 
Vespignani presentava una 
serie di dipinti e disegni che 
sviluppavano con metodo 
' ossessiuo • il . tema della 
rcmbrandtiana • lezione di 
anatomia -. Erano - anato-
mie ' disegnate, per usare pa
role di Eliot, come »se tina 
lantema magica proiettasse 
in disegni i ncrvi su uno 
schcrmo -; e con quella serie 
di opere Vespignani ccrcava 
una ristrutturazione dei pro-
pri viezzi p'astici, lo faceva 
con quel metodo esaspcra-
tumente tendenziale che gli 
e tipico e che gli hn per-
messo, piu volte, dl • dire -, 
da pittore, alcunc verita non 
secondarlc. 

Le 24 opere esposte in 
questi giorni documentano, 
con I'evidenza e la nutura-
lezza dcll'arte piena c sicu
ra, quanto Vespignani abbia 
accentuuto il caraltere sin-
tctico e quanta piu larga 
parte abbia concrctamente la 
rcaltd giudicata nella sua pit
tura, e come egli riesca con 
metodo ad abbracciarc una 
realtA piu ampin e piu pro
fonda, sia sviluppando una 
tematica d'urto e dl rifiuto 
del modo di vita borghese 
sia, dopo molti anni, dispie-
gando con una » v e r v e » 
plastlca primitiva e genuina 
un vero e proprio - canto * 
delle gloriose nostre cose dl 
tutti i giorni come se le 
strappasse e le salvasse dal-
I'usura borghese. 

1 quadri raffignrantl uo-
mini che mangiano o si ag-
girano nelle ulluclnanti pro-
spcttivc di merci dci supcr-
mcrcati dlcono chiaramente 
dl che natura sia il dinlogo 
che Vespignani ha fatto in 
questi mesi, con I'oggettivi-
smo brutale della * Pop-Art • 
nord-arnericana, coit i cibi di 
un Oldenburg c con qucgli 
alir{ autorl che crlebrano il 
mito amcricano della pcrfct-

^ • V 
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Mrii 

Renzo Vespignani: - Identificazione », 1965 

ta c compiuta socirtA del be
nessere. 

Guurdundo quadri come 
La scelta che distingue, C'e 
un solo biscotto. Snack bar, 
Un nuovo senso di fiducia, 
Self service e Vetrina. it pun
to di partenza, anche lo choc 
plastico. e Oldenburg con i 
suoi cibi: ma il punto d'ar-
rivo c il rorcsciamento ideo-
logico-estetico del inito amc
ricano e la figura umana 
emerge dolente ma forte, in-
corruttibile, come un infa-
ticabilc camminatorc di Gia-
cometti che porti in se an
cora quel caratteri prolctari 
che furono cari a Van Gogh 
pittore dci Mansiatori di pa-
tate. 

Va sottolineato brevemen-
te che e proprio sui mate
riali, sulla scelta gludicantc 
e sul trattamento pittorico 
di essi, sull'assimilazione 
' europea - e • itallana • dei 
materiali della vita della cit-
ta alia forma c al linguaggio 
plastico (come forma e lin
guaggio non ambiguo della 
coscienza storico-critica de
gli oggettl) che prendc sin
golare evidenza la posizione 
artistica attuale di Vespiana-
ni. II nostra pittore realistu 
non solo nrga ai materiali 
il potcre di porrc di per 

se il senso plastico, ma or-
ganizza i materiali secondo 
I'egemonia che la coscienza 
stabiliscc sugli oggvtti. E* 
tiuesta dimensione della co
scienza che ora gli fa strut-
turare rlgorosamentc un 
quadro. 

Nei mnngiatori egli ha svi
luppata una struttura a pal a 
d'altare rovesciandone crjti-
camertte liconografia del po-
tere e del domiv.io. Ma e un 
risultato plastico singolare it 
fatto che la forma tlell'uomo, 
trnttata pittoricatnente con 
un segno esutto e puro che 
forma la figura come se fos
se una struttura cristallina 
c come se passasse fra le 
merci senza identificarsi con 
esse, finisca per trovare una 
centralitA c una monumen-
talitA nuova, di tipo demo-
cratico. Con i mangiatori, a 
nostro gindizio, Vespignani c 
giA oltre una pittura di ne-
gazione, ha giA abbozzato una 
tipologia di prrsonaggio la 
cui durabilitA va oltre quella 
della societA delle merci • al-
I'americana -. 

La qualitA plastica del se
gno nelle figure umane e 
fortementc intellettuale e 
contrastante il colore a 
• trompc-l'oeil • dei cibi; fa 
venire in mente quel che 

La Spagna di Attardi 

II conflitto tra la macchina oppressiva del potere franchista e la 
dignita dell'uomo che contro di essa si leva, e il tema centrale 
della mostra di Ugo Attardi che e aperta alia « Nuova Pesa » di 
Roma (via del Vantaggio, 46). II punto di partenza dell'attuale 
serie di pitture, che segnano anche un momento vivo di espe
rienze di linguaggio per Attardi, e stato un viaggio del pittore 
in terra di Spagna. Nella foto: « Carcerieri » 1964 

Paul Klrc scriveva dci mcz
zi: - non impiegare mai 
mczzi materiali — *Cf;»io, 
metallo, vctro — bensl mez-
zi idcali, mczzi impalpabili 
come linea, chiaroscuro e 
colore "In quanto" sono e-
senti da materiu, altrimenti 
con essi non si potrebbe scri-
vere "mentrf ncl fare pit
torico" scrittura e ivimagi-
ne, lo scriwnte c il figurarc 
sono fondamcntalmcntt' tut-
t'uno - fTeoria della fornvi 
c della flgurazlone>-

Nella serie delle feroci 
' identificazioni - tale segno di 
Vespignani ragglunge un'evl-
drnza plastlca di grande vio
lenza: I'immagine e bruciata 
dalla luce e le figure umane 
sono disegnate come se fos
sero trapassate dalla luce dei 
fori che e puntata su di loro. 
L'uomo perseguitato, brac-
cato, interrogalo, che reagiscc 
inorridlto o si protende co
me in attesa d'una scarica, 
vienc formato con un segno 
che non trema: l'uomo e for
te dice Vespignani. 

Parte importante della mo
stra sono poi alcunc splen-
dide comblnazloni di vegelali 
e rifiuti butlati per la strada: 
scmbrano un mondo dentro il 
mondo della cittA, formico-
lanti di una vita che si inftl-
tra e sale di fra le cose but-
tute via. Anche qui il segno, 
di una dolcezza nuova e di-
lagante, non si Idcntifica coi 
materiali ma con invenzione 
architettonica eclebra una 
magniflcenza del mondo fin 
nelle sue cencri. Per la sen-
Aibi'ttd sottlle verso I ma
teriali e per la sua potenza 
evocativa della memorla, Ve
spignani rivela qualche pun
to di concordanza con il sen
so del frammento della poc-
sia di Eliot. 

Allre di questc formico-
lanli comDOSizioni che sono 
inrnse dalla crescita dt una 
i-ffjrtazione straripante sono, 
inrece, dixegnate con una vc-
ritA architettonica e una com-
mossa csattezza: qui Diirer ed 
Ernst » aiutano • Vespipnani a 
rrnderc stuprfaccnle la con-
creiezza delle cose di tutti i 
giorni. E, ci sembra, che que-
sto dispiegarsi monumentale 
d'una frlicitd quotidiana, spec-
chiantesi nel crescere della 
vegetazione con un senlimen-
to semplice e primilivo, si 
fondi anche sulla memoria 
vim di quei piccoli slraor-
dinari fogli disegnali da Ve
spignani negli anni '40 c 
animati dal moto dolente del
la gente che ricominciaca a 
vivere in un paesaggio ter-
ribilc di macerie e ceneri, 
mangiava e non mangfara, si 
rasscrenava e si occendgva 
per via dt qualcosa chiamaio 
socialismo. 

C'e nella mostra anche una 
dolcissima figura di donna 
immersa nell'ccqua e di fan
te figure e la sola che e pen-
sabde plasticamente come una 
creatura emergente nella cre
scita della vegetazione che ha 
invaso la fantasia del pittore: 
e disegnata con un tentimen-
to assoluto di possesso « di 
esaltazione, la sua forma mo
bile nell'acqua sembra cretce-
re in una quantita inafferta-
bile dl ribrazioni luminuttche. 
Questa figura lemmtnile. inso-
lila per Vespignani e per non 
piccola parte della pittura di 
oggi. ha un'euidcnza plastica 
cost naturale e vera, cosl pri-
milira *» liberata dall'affanno 
della culture, che potrebbe 
anche giustificare un'adesione 
zentimenlale unilaterale, se 1« 
altre opere del pittore non 
fossero qui scveramente a ri-
cordarci la complessitA della 
nostra vita e della sua etpe-
rienza realista. 

Dario Micacchi 
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