
• w i i t ' J 1 ; U j ' 

PAG. 6 / C U l t u r a I . . f'vf 
* J ^ V ' *-* ! » 

•*•'« V ' ' 1 

rUnitd, / sabato 13 mono 1965 

n.-
i 

-> ? 

V 'y 

TESORI DELLE 
' • * . .. ' • • 

CHIESE 
DIFRANCIA 

t r 

tn una spettacolare mostra, aperta flno al 26 aprile al Museo delle 
Arti Decorative, sono raccolti ottocento« pezzi» di scultura e oreficeria 
provenienti da famose cattedrali e piccole chiese della provincia francese 

• i, 

Roma 

II ceppo e I'uomo 
di Zigaina 

Non h una mostra di facile lcttura, almeno per noi. 
questa di Giuseppe Zigaina alia galleria Penelope (via 
Frattina. 99) che raccoglie un nutrito gruppo di opere quasi 
tutte assal recenti, accompagnate da testimonialize di Ma
rio Do Michell e Marcello Venturoll sulla vita e sull'arte 
del pittore friulano fra 11 1960 e il '64. £' una mostra senza 
colpl di scena, rlvela un artista appassionato e la cui ten-
sione morale e schietta e forte ma come irresoluta: Zigai
na, in tempi In cui 6 anche molto facile essere del manie-
ratl neo-figuratlvi, resta un artista attaccato ol valorl esl-
stenziall che sono proprl dl una certa parte dell'esperlenza 
«informale» e naturalists di questl anni. 

E' noto quale evldenza plastica abbla raggiunto Zigaina, 
In annl lontanl, come realista sociale e pittore narrativo. 
L'esperlenza «• Informale- — si guardino attentamente, in 
questa mostra, i due quadrl del '60 con la ceppaia friulana 
sotto la neve e al dlsgelo primaverile — e stata per Zigai
na uno struggente e anche disperato riandare alia natura in 
un momento dl dubbio drammatico sui valori storici. Ep-
pure nella pesanto malinconia delta caduta e della perdita 
e'e anche una sanguigna csaitazione. fino alia identiflcazione 
psicologlca, per la vita della natura nel moto delle stagio-
ui, frammento per frammento. II naturalismo * informale » 
dl Zigaina. con tutte le sue particolarita di temperamento 
a di culture, non e separabile poi dalla pittura di un Mor-
lotti, dl un Morenl e dl un Francese negll stessl anni. 

Dal confronto dl queste ceppaie con 1 quadri piu re
centi e possibile notare un'ampllficazione degli interessl 
umani del pittore di nuovo nella direzione plastica del rac-
conto. E da tale amplificazione. per passaggi grnduali e non 
lineari. lo stile subisce un progressivo rivoluzionamento tut-
tora in atto. Oggi. il fare pittorico di Zigaina e nuovamente 
sensibile agli oggetti, procede gradualmente -perdendo- ma
teria Informale e « guadagnando •» forma, l'espressione e un po' 
meno slmbollca e un po' piii concreta. E' molto interessan-
te osservare quel grand! fogli dove Zigaina accumula studi 
su un frammento con un ritmo dl sequenza. II frammento 
* quasi sempre un ceppo, groviglio di rodicl e rami, che il 
segno del pittore varia drammaticamente fino a trasformar-
10 In un torso strazlato d'uomo e. magarl, farlo ancora tor-
nare ceppo. 

In questa metamorfosl slmbollca e possibile ricostruire 
11 movimento della fantasia di Zigaina dalle ceppaie - infor
mal! - al piu recenti quadri che hanno per tema 11 sonno del
la propria figlloletta o i vasti androni con figure umane ano-
nime addormentate. 

II vasto quadro del * Dormltorlo - e, forse. il punto piu 
avanzato dell'attuale ricerca del pittore, particolarmente la 
dove egll tenta di caratterizzare plastlcamente il sonno de
gli uominl con I'lnserimento dl oggetti della loro vita quoti
dians di rontadini e bracciantl. Ed e questa una caratteriz-
zazlone, per ora appena accennata, che pud avere uno svi-
luppo plastlco Importante per Zigaina nel suo tentativo dl 
materializzare 11 sonno e il sogno, l'ininterrotta vita del pen-
sieri umani. 

La spettacolare esposizione de «l Tesori delle Chiese francesl», inaugu-
ratasi recentemente al Museo delle Arti Decorative, e certo Vavvenimento 
artistico della stagione che ha trovato la piu vasta eco tra il pubblico: pare 
che, a pochl giorni dall'inaugurazione, I'af jlusso del pubblico stia battendo il record 
toccato in ottobre dalla retrospettiva di To ulouse-Lautrec. Per permettere alia folia di 
visitatori di sfilare nelle sale del Museo, la Direzione ha eccezionalmente prolungato 

I'orario di visita rii due in-
tere sere alia settimana. La 
mostra dei « tesori > ha il 
duplice scopo di jar cono-
scere al pubblico capolavo-
ri in gran parte ignoti, e 
di presentare alio stesso 
tempo il frutto di un lungo 
e paziente lavoro prepara
tory che la Commissione 
dei Monumenti Storici sta 
svolgendo, da circa una 
quindicina d'anni: una co-
lossale opera d'inventa-
rio, catalogazione, restauro 
portata avanti tra mille 
difficoltd su scala naziona-
le. Tesori sconosciuti, prov-
Vtsoriamente sottratti al-
Vanonimaio di chiese iso
late in lontane ed inacces-
sibili regioni, vengono cost 
esposti al Museo delle Arti 
Decorative assieme ai piu 
celebri pezzi d'oreficeria 
religiosa, provenienti dal
le grandi cattedrali: Char-
tres, Amiens, Sens, Reims. 
II « tesoro > racchiuso in 
quest'ultima cattedrale, ad 
esempw, comprende tra 
Valtro un eccezionalissimo 
esempio d'oreficeria caro-
lingia: I'opulento « talisma-
no di Carlomagno > (IX se-
colo); nonchi alcuni « reli-
quiari > che sono tra i su-
blimi esempi d'oreficeria 
gotica. Uno dei « tesori » di 
maggior richiamo alia mo
stra & la famosa statua-reli-
quiario di Conques, la 
« Sainte-Foy »: enigmatico 
e stupefacente idolo scinlil-
lante d'ort e di enormi pie-
tre preztose, personaggiu 
che pare uscito da una fia-
ba delle < Mille e una not-
te > piuttosto che dal re-
pertorio iconografico della 
tradizione cristiana (la 
scultura si data tra il tX ed 
il X secolo, ma la testa, dt 
barbarica potenza, appar-
tiene al Basso Impero). 

L'insieme della sfavillan-
te rassegna comprende ol-
tre 800 capolavori d'orefi
ceria, avori, smalti, tessuti, 
che provengono da tutta la 
Francia e ricoprono un am-
pio arco cronologico: dal V 
secolo (a cui risalgono i 
preziosi « auori > bizantini 
ed alcuni oggetti liturgici 
del Basso Impero), fino al 
secolo XVIII, 

E' noto che le cosldette 
* Arti minori * (termtne 
che spesso ancor oggi vuol 
designare la produzione ar-
tistica legata ad oggetti 
d'uso corrente, profano o 
liturgico: oreficeria. mi-
niatura, avori scolpltt, 
arazzi ecc.) giuocarono un 
ruolo spesso altrettanto 
grande. nplla storia dell'ar-
te, di quello della scultura 
monumentale o della pitfu-
ra. Intanto tali oggetti eb-
bero talora un'importanza 
culturale di prim'ordine. 
poiche per la loro facile 
trasportabilita rappresen-
tarono un veicolo culturale 
importantissimo per la dif-
fusione delle novita forma-
Ii tra i uari ccntri artistici 

In alcune epoche addirit-
tura furono le oreficerie, 
gli avori, le pitture delle 
grandi vetrate ad anticipa-
re nuovi modi espressivi: 
nel periodo carolingio, ad 
esempio. non e Varchitet-
tura o la scultura monu
mentale — pressochi ine-
sistente — a darci un'idea 
di quclla che fit la culturn 
figurativa dell'epoca, ma la 
sfarzosa. bnrhnrica orefice
ria. e gli avori. O. ancora, 
e propria doU'affascmante 
universo delle vetrate fun 
ram esempto sono i due 
frnmmcnti della vetrata dt 
Saint-Denis — XII sec —): 
dalle prezioae oreficerie. 
dngh smalti e gli avnri che 
troriamo anticipate alcune 
delle piu straordmarie no-
vita della cultura gotica. 
che a partire dal sec. XIII 
vennero a far parte del pa-
tnmonio espressivo della 
statuaria che ricopri le 
chiese francesi. 

I tesori dt questo perio
do rappresentano il vero 
«c lou » della mostra: tra 
gli alfri. la serie dei Reli-
quiari dt Reims (delta San
ta Soma. — sec XV; di 
San Sisto — sec XIV): lo 
siunefacente eofmiettn del
la Cattedrale di Rouen (fi
ne XIII). o if Reliquinno 
di San Romano (XIV-XV 
sec.) della stessa catte
drale. 

L'oreficeria dei secoll 
successtvi £ rappresentata 
dall'arte decorativa baroc-
ca, e da quella classicheg-

da . mi. 

Milano 

Charles 
Keller 

Alia Galleria 32. In Piazza 
della Repubblica 32. espone 
il pittore statunitense Charles 
Keller: una mostra vivace. 
sostenuta da uno spirito acu-
to. caustico, e al tempo stes
so capace d'improwise emo-
zioni liriche. 

Keller appartiene a quel fl-
lone dell'arte americana de-
mocratica che ha fatto le sue 
prove piu sicure nel senso dl 
un reallsmo critico o di co
stume: quel reallsmo che ha 
come maestri Levine, Ben 
Shahn, Evergood, Cropper. 
Ma Keller posslede un suo ca-
rattere attivo. fatto di im-
mediatezza. d'amarezza e dl 
arguzia. E possiede anche una 
mano pronta. un disegno scat-
tante, che ama flssare su in-
numerevoli fogli j;esti e flsio-
noxrr.e. aneddoti e racconti dl 
strada. 

I propositi della sua pittura 
non sono dunque facil!- 1'epi-
sodismo. il descrittivtsmo. la 
car,catura. la battuta spiccio-
la sono costnntemente in ag-
guato. Ma Keller ha fanta
sia. ha modi pungenti. ha una 
una sua dialettica narrativa 
tutta crepitante e mordente, 
che lo salvano da un simile 
genere dl pericolL Da questo 
punto dl vista, il quadro del 
corteo del mutllati tra la mae-
stosita incombente e oseillante 
delle antiche vestigia romane 
e un'opera singolare. effica-
cissima sia per invenzione che 
forza epigrammatica Dello 
stesso estro sono pero tele co
me Gentiluomim solidi. II 
peccato. Jl carillo. 1 fiori 

Un senso umano profondo 
un amore per la verita e 
sdegno per l'ingiustizia- eci-o 
i motivi semplici ma vert che 
ammano la sua ispirazione. 
Charles Keller e venuto in 
Italia, a Roma, nel '62 e I suoi 
quadri sono un po* l\ dlarlo 
di questa sua nuova vita Ita
lians. 

m. d, m. 

Ancona 

Marcel 
Pouget 
AWArte-Galleria di Ancona, 

diretta da Bruno Fanesi. una 
mostra del pittore Marcel 
Pouget propone il problema 
della - Nuova flgurazione - co
st come viene inteso da tutta 
un'ala della cultura artistica 
francese. La pittura dell'arti-
sta di Orano e come un gri-
do continuato. un giuoeo di 
impossibili equilibrj e dl ten-
sioni coloristiche scoperte. ma 
al fondo di essa vi e. ben av-
vertibile, una disperata e lu-
cida volonta di controllare co
lore. gesto e materia. 

Anche la dove Pouget lascia 
piu sfrenata l'immagine, 1 suoi 
volti. Ie sue figure, mai si 
annichiliscono. ma tendono 
invece a ricostruirsi in medi-
te forme plastiche. a struttu-
rarsi e a prendere sembianze 
dell uomo integro che. se re-
stano estremamente ambigue. 
non sono percift meno scavate 
e individuabilr a volte fino a 
sflorari". come nelle immagini 
dei * Fumalori -. sottih nota-
zioni psicologiche. In questo 
suo aspotto la pittura di Pou
get e allusiva a una condizione 
umana. cosl come poteva es-
serlo quella degli artisti Co
bra ai quali egli pare richia-
marsi per piu di un aspetto. 

Per Pouget per6 il dipinto 
non ha soltanto preclsl rlfe-
nmenti oggettivi (ai quali, 
nell'opera. si perviene nel mo-
do meno convenzionale e piu 
imprevisto) ma cont;ene In 
s^. oltre la tensione all'-m-
mag.ne. quella al racconto II 
volto dell'uomo. insomma, di-
strutto. vihpeso. dissacrato. 
senonato. irnso in mtlle mo
di. flnisce sempre per trova-
re. in questa pittura. una sua 
dsgnita e per riscattarsi col 
porre, assieme a se stesso, 
anche gH element! linguisti-
ci che Immediatamente lo 
coinvolgono. 

f.S. 
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UN GIOVANE PITTORE SPAGNOLO A ROMA 
i \ r <1 -r i 1 -\ .'*i 

DAI «MURI» DIPACHACO: 
\ > •'• 

EWIVA IMINAmRU 

8tatua-reliquario di Conques, la • Salnte-Foy • (la scultura 
e datablle fra II IX e II X secolo ma la testa, dl barbarica 
potenza, e del Basso Impero) 

Nato a Cuenca nel 1937, al tempo del 
massacro nazlsta dl Guernica, Julian Pa-
chaco e una delle piu vive personalita 
della giovane arte spagnola democratica. 

, E" ben noto a Parigl, dove vive e lavo-
?ra assieme a un gruppo importante di 

nuovi artisti democratic! spagnoll. -
A Roma, la galleria « Accademia -, in 

' piazza dell'Accademla di San Luca, pre
sents in quest! giorni un bel gruppo di 
pitture di Pachaco e alcuni collages di 
Modesto Roldan assal sensibil! nel loro 
erotlsmo carlcaturale. 

Pachaco, nel '58. a Madrid e stato vl-
. clno al gruppl -« El Paso - e « Dau al 

Set •. Successlvamente ha sublto un'In-
fluenza della pittura nstratto-lnformale 
di Tapies che, senza dubbio, ha molto 
affinato in lul la sensibilita naturale per 
la materia e 11 gusto per l'evidenza 
deU'lmmagine displegata in superflcle 
E cosl devono aver contato per lul, dal 
punto dl vista tecnlco-materico. i mu-

rl-pltture di Jean Dubuffet e dl Brassal. 
Sul muri delle citta, • perd. II - giovane 
spngnolo non cerca il maglco e stupefa
cente comporsi d'una brutale lmmaglne 
del passaggio anonlmo della folia. Non ' 
cerca clo e non cerca con gusto fran
cese. ' ' "' 

I suoi «<murl» sono del «trompe-l'oell» 
ora popullsti ora fortemente proletarl. 
Sono - murl» delle cltta di Spagna graf
fiti dl scrltte grottesche, violente, so-
gnanti ma che il pittore sa montare 
con intelligenza crltlca. L'oscenlth stes
sa e un'arma nelle sue manl guldate da 
una fantasia pura. Oppure la scritta che 
dal muro proibisce qualcosa, ad esem
pio quella - Se prohtbe hacer aguas -, ac-
quistn. In relazione ai graffiti, un sen
so ribaltato, fortemente grottesco e ir-
rlsorio. 

La casualita delle scrltte e del dlse-
gnl e sempre ben orchestratn e dal gro
viglio il pittore cava il pianto e 11 grido 

per Grimau assasslnato. E come turba, 
qui a tanta distanza dalla terra dl Spa
gna. qui nella luce solita delle sollte 
gallerie. 11 comporsi di parole: « 1 Vivan 

' los mlneros 1 *. Dice bene Vicente Agul-
lcra Cernl a proposlto del - murl» dl 
Pachaco: -Cerca dl persuadere. Inter
vene. Come si propaga, fn propaganda. 
Mentre nltrl pittorl cercano dl diffonde-
re carenze ideologiche che equivalgono 
nl piu claudicante conformlsmo, Pacha
co spinge In un senso e lo fu con chla-
rezza ». 

Noi vorremmo agglungere che Pacha
co * fa propaganda - con la dolce radio-
slta d'una fantasia estremamente giova
ne, quasi ancora ndolescente. SI guar-
dl la tenerezzn del suo colorlre che e 
quella del gluochl del Goya giovane. 
del - caprlccl» Italian! e francesi del 
Settecento. 

da. mi. 

giante del XVIII secolo: lo 
splendore e la sontuositd 
della * grande arte > di 
Corte trova eco nella sup-
pellettile religiosa; ma a 
questo punto il problema 
detia sua dipendenza o me
no dalla scultura monu
mentale si fa piu comples-
so e intricato. 

Tutta questa serle di pro
blem* dimostra I'estrema 
importanza dell'Espostzio-
ne, e la grandissima utilitd 
del discorso che essa pre-
suppone. La divisione tra 
arti figurative * maggiori * 
e < minori >, infatti, k il 
frutto di una artificiosa, 
quanto storicamente falsa. 
dicotomia all'interno della 
produzione artistica. Con-
tro tale pregiudizio nac-
quero, gia nell'Ottocento 
positivista, importanti ini-
ziative: in Italia un esem
pio di « rivalutazione > di 
un'arte a cui veniva asse-
gnato un ruolo subordinato 
e secondario, fu la crea-
zione del Museo Civico 
d'Arte Antica di Torino, 
che portava il sintomatico 
nome di « Museo delle Arti 
Applicate all'Industria >. II 
Museo delle Arti Decorati
ve di Parigl ha da tempo 
svolto una utilissima atti-
vitd culturale in questo 
senso, con un fitto pro-
gramma di mostre (stori-
che o dedicate a manifesta-
zioni attuali) di cui la mo
stra dei * Tesori » rappre-
senta forse il risultato piu 
significativo. 

Ci si pud rammaricare 
del fatto che la « scenogra-
fia > con cui la mostra e 
stata allestita tenga piu 
conto di esigenze di < ri
chiamo > che delle necessl-
td di studio. I preziosi 
< pezzi > sono incastrati in 
ricercate vetrine in velluto 
nero, illuminati da una 
fantasmagoria di luci fil
trate e suggestive: presen-
tazione che non facilita 
certo Vesame e la lettura 
dei capolavori. Cosl pure si 
pud avanzare riserve sulla 
presentazione generale del 
materiale. basato su critcri 
meramente topografici. 

Resta comunque alia Di
rezione dei Monumenti 
Storici il grande merito di 
una simile iniziativa. Par
ticolarmente meritevole te-
nendo conto del fatto che 
all'origine dell'iniziativa si 
colloca la faticosa battaglia 
che la Direzione dei Monu
menti sta da tempo condu-
cendo contro la s isteman-
ca opera di saccheggio tn 
corso sul patrimonio arti
stico delle chiese francesi. 
Saccheggio non meno siste-
matico di quello che yicm-

'fatto in Italia. Infatti da 
tempo il mercato antiquti-
rio parigino — e straniero 
— trova. nelle chiese della 
campagna francese, una 
delle sue piu importanti 
< colonie di sfruttamenlo >, 
favorito da una rete di pic-
coli intermediari e, pur-
troppo, dalla condiscenden-
za non sempre inconsapc-
vole. di molto clero locale. 

Piu voci allarmate si so
no levate da tempo sulla 
stampa francese a questo 
proposito: if problema $ 
grave e particolarmente 
scottante. toccandn il deh-
cato problema dei rapporti 
del potere civile e quello 
religioso riaunrdo al pa
trimonio artistico racchiu-
to nelle chiese. Per I'anlt-
ca « Lot de Separation » 
pli edifict di culto son,t m 
Francia di proprieta comu-
nale (le cattedrali inve
ce dipendono direttamen-
te dallo Stato). Tuttavta fi
no ad oggi una imbarazza-
ta condiscendenza lascia 
venza tutela importanti 
opere d'arte. Sull'argomen-
to cost si esprimeva il gior-
nale « y4rt* ». dedicando al
ia mostra un lungo artirn-
lo; < Dai tempi della Ri-
voluzione. mai le chiese 
francesi sono state sotto-
messe a cost gravi pericoli. 
Ma questo volta e lo stesso 
clero che si fa artefice del 
vandalismo. Ottocento ca
polavori d'arte cristiana so
no esposti al Museo delle 
Arti Decorative. Ne resta-
no altri quattromila nelle 
chiese francesi. Quale sara 
la loro sorlc? ». 

Laura Malvano 

Mostra di Ugo Attardi a Roma 

TUTTA LA NOTTE Dl SPAGNA 

Ugo Attardi: Croclflsslone a 8aragozza, 1965 

Milano 

Operazione Goldfinger 
alia Galleria Levi 

Giuseppe Guerreschi: Ritratto di bambino, 1964 

-James Bond tra i quadri-: la formula J* 
di St-rgio D Angt lo che. come «» nolo, ha i! 
gusto o I estro t->lttico pubblir-.tano p:u acuto 
fra quanii arti.-~ti si agitano deniro la ctrchia 
dei na\igli milan.-si Quanto alia mostra. posta 
sotto I'lnsegna dell"- Operazione Goldfinger -. 
boh. questa e un altra cosa Cioe cVntra poco 
o nulla col tema in questione I'no dei pre-
sentatori. Franco Rustoli. scrivendo sul cata-
logo e rivolgendoM agli espositon. d ice - Be-
nissimo ragazzi Dunque mi sembra che voi 
abbiatc pre»o I'invito proprio come uno de
gli inviti piu tradizionali c piu antichi nvoiti 
ad ogni artista - Eeco il punto. Niente da 
dire sul tema proposto: il James Bond della 
edizione cincmatografica e un personaggio che 
pu6 ben diventare argomento. motivo di ispi
razione e di commento da parte di un artista: 
in osso infatti sono coinvolti con brutale cvi-
denza scottanti problemi di costume, di mo
rale. di civilta 

Violenza cinismo. razmmo. prevancazione. 
sadismo tutti gli ingredienti insomma che 
possono dar vita ad un - superman • spetta
colare che esaud:<oa le frustrazioni e ie Inib".-
zioni deiruomo medio comprtsso e debilitato 
dalla sociela neo-capitahsticc. sono esemplar-
mente raccolti in lui E non importa se pol 
qualcuno ci vede dell'ironia- un'ironia che 
in qualche modo dovnbbe riscattare Tag-
gressiva vclganta deirinsteme I problemi 
restano. e farebbe stato interessante veder-
ne il commento da parte degli artisti. Non 
un commento. beninteso. didascalico. ma un 
commento vero. espressivo. con opere che av-
vertissero il senso della presenza del - bon-
dismo - nella realtn contemporanca. 

Invece niente o quasi niente di tutto que

sto: n^ in rhiave comica, satirica o grotle-
s<-a: ne in chiave tragica o di denuncia Gli 
artisti. in genere. htnno cioe presentato pezzi 
della loro produzione abituale £° difficile 
infatti riconoscere qualche segno dei proble
mi che un tema simile dovrebbe su>-citare. 
nolle opere di Azuma. Cascella. Dt l Pez/o. 
Marrhese. Hsiao Chin. Penlli, Sanfiregorio 
Questo senza voler togliere a queste opere 
alcun merito plastico specifico. se e'e 

In altre opere e possibile invece scoprire. 
in senso generale. motivi d'inquietudine. di 
angoscia. di tumulto interiore. come nei pez
zi di De Vita. Poz2ati, Tadini. Pasotti. Ca-
valiere. Xo\eHi. Festa. Volpini Piii nspon-
denti al tema sono. per taluni elementi. ope
re come quelle di Guerreschi. Adam! e Ros-
sello Per aspetti diversi appaiono interes-
santi anche i test! che aprono il catalogo e 
rhe sono dovuti alia penna di Umberto Eco. 
Alberto Martini e. come abbiamo detto, di 
Russoh 

In ognuno di questi test! il senso dei pro
blemi che il - bondismo - solleva e senza 
altro presente. anche se i discorsi si muo-
vono su pianl different! e non vanno piu in 
la di qualche spunto Ad ogni mo<io il tema 
di questo - agente segreto 007 -. con tutto ci6 
che in esso confluiscc. non e detto che non 
possa css^re npreso L'argomcnto ha molte 
facce e. trattandolo. si possono meltere in 
evidenza alcune component! purtroppo non 
secondarie del nostro tempo Intanto un pri-
mo dibattlto s! e tenuto alia galleria Levi. 
con rintervenlo di Martini, Dorfles e Bu-
digna. 

Mario De Micheli 

" Ml sono fermato a Sara-
aozza appena un'ora. Per le 
strode dl Francia mentre an-
davo verso la Spagna cantic-
rhiavo tutte le canzoni spa-
gnole che conoscevo. Ma ll, 
davantl all'Ebro. me ne stettl 
zitto e mi son vcrgognato 
del mio canticchlare •. Cosl, 
con questo improvvlso calar 
del silenzio nel cuore e nella 
mente davanti alia Spauna 
solare, proletaria e martire. 
ha initio il - tacculno - di un 
viaggio in Spagna che Ugo 
Attardi ha premesso, assieme 
a un tesfo crlflco dl Antonel-
lo Trombadorl, a introduzio-
TIC della siia attuale maslra 
alia • Nuova Pesa •. 

E* IIn • tacculno» fitto di 
illuminazioni. proprio nel 
senso che Rimbaud dava a 
n tie sta parola E. dl la dal-
I'Ebro. il vagare del pittore 
e angosclosamente notturno, 
le sue illuminazioni si succe-
dono col ritmo di flash • mo-
rali • nel buio della Spagna e 
che In ogni cosa. In ogni fatto 
rivelano situazionl e plani 
molteplici. unita folgorante 
di contrarl e frantumazione 
di false unita. Tutto cid che 
il pittore sapeva sulla Spa
gna e tutto eld che la Spa
gna e nel suo cuore e nella 
sua fantasia e stato violente-
mente rimescolato dall'espe-
rlenza viva degli uomini. del 
luoahl e delle cose. 

Nei quadri che costitulsco-
no il nucleo dl opere piii 
avanzato della mostra la Spa
gna e vista e, soprattutto, 
pensata da Attardi come uno 
sterminato sottosuolo, visci-
do cunicolo con infinite celle 
e stanze bule tutte pertugi e 
grate da cui guardano aguzzt-
nl tunari e bestiali oppure 
irradla la luce di corpi stra-
ziatl. Come pittore dl raccon
to. Attardi ha sempre predt-
letto le figure del vintl e 
dei priglonteri, degli aguzzinl 
e del potenti per poter grl-
dare ll suo: io accuso!, per 
poter accendere Vlmmaglne 
con la violenza dell'ira e con 
I bagllori tiotfurni della ma
linconia per il giusto che e 
sconfitto. 

Ma ll fatto nuovo e impor
tante e che Attardi. al mo
mento della sua * Immersio-
ne • nella nolle dl Spagna 
avesse di che farsl luce come 
pittore. Vogliamo dire che 
se Attardi. da tre anni in qua, 
non avesse mirato tenace-
mente a ripensare e a ri-
strutturare i suoi mezzi tec-
nici e linpuiiticl di pittore 
modemo. anche il viaoalo in 
Spagna avrehbe potuto ri-
sultare piu normale. meno 
decisivo nell'esperienza del-
Varti*ta e nello sriluppo mo
demo della sua pittura. 

Un nuovo stile 
Si guardino. infatti. In que

sta mostra I quadri truce-
menle erotici. anch'essl re-
rrnfissimi ma. a nostro giu-
dizio. anche all ultimi di una 
cxperienza plastica conclusa: 
tono immagini assai dilatate 
ed enfaliche che trasferisco-
i o f« una dimensione monu
mentale alcune inreazioni 
plasticne di Otfo Oir e Ceor-
QO Crosz. delle quali la pin 
feroce e grotte%ca e quella 
del nudi femminili Iscrittl nel 
cranio dell'uomo Attardi 
cerca un'immapine di eviden-
la primitiva e di riolenza sul-
la coicienza di chi guarda, 
ma la cerca amplificando in 
una seh-aggia orazione del
le preesivtenti fmtnaoini sim-
boliche del reallsmo tedesco 
di acanguard'.c 

Ed e la stessa concezione, 
con la tecnlca e il metodo ad 
*«ia proprf. del grande qua
dro eseguito come una • pit
tura d'azione • realista, la 
quale affida tutta la violen
za dell'lmmaglne al moto 
rorticoso del colore in uno 
vpario raao, a segnare un li
mit e al raggiungimento dl 
quella espressione-comunlca-
zione essenziale ma complex-
sa, riolenta ma architettoni-
ca che Attardi cerca Xei 
quadri di soggetto spagnolo. 
inrece. e soprattutto in Cro-
cifUiione a Saragozza. Car-
cerien e Prijnone. il pittore 
raggiunpe una violent a evl
denza plastica con una tecnl
ca e uno stile assal diverso. 
anzi con una rottura quasi 
rabblosa e programmatlca con 
la tecnica e lo stile prece-
dente. 

Innanzltutto la superflcle 
del quadro non e piu per At
tardi una statlca nulla di 
tempo c dl luooo per ii rac
conto Questa superficie sem
bra frantumata come uno 
specchio percosso da un col-
po poderoso e restituisce (a 
realta come una combinazto-
ne iperbolica di arandl 1ram-
menti. Ma questa e soltanto 
la sensazione d'urto che si 
riceve. Difatti, ci st rende 
conto che quest! frammentl 
sono tnessi assieme con un 
montaggio complesso e che 
la pittura di questl frammen-
ti e esatta anche quando e 
orridamente fantastlcata. la 
violenza plastica nasce dalla 
concretezza del parttcolarl e 
dal loro montaggio intenet-
tuale. Tale montaggio con-
scnte al pittore di muoversl 
nel tempo e nello spazio con 
singolare dinamlsmo anche se 
la struttura del quadro e as-
solutamente statica. 

II montaggio 
II problema fondamentale 

che si presenta ad Attardi 
ora e audio deli'unitd nel 
montaggio, tale cioe che ll 
montaggio non possa essere 
una glustapposiztone di pan-
nellt, un polittico ingegnoso 
ma casuale. La tecnlca dello 
shock cl sembra derlvare dal 
montaggio dadalsta ma At
tardi si serve non dl materia-
li ma dt nuclei emotlvl pti-
cologlcl (e dl qui Vlmportan-
za primaria del volto umano 
e del particolari anatomicl) 
resl con brutaltta e alluclna-
zione. Dal punto di vista del 
tnontaaalo ci sembra che 
l'esperlenza aperta di Attar
di, assal viclna a quella del
lo spagnolo Eduardo Arroyo 
e del nostro Antonio Recalca-
tt. vada considerata In relazio
ne alle comblnazionl +Pop*, 

• anche se ll senso del partfeo-
lare e la flnallta dell'evlden-
za plastica slano tutt'altra 
cosa nel pittore italiano rl-
spetto alle comblnazionl di 
un Rauschenberg e al mon-
taggi dl un Warhol e di un 
Kitaj. 

Attardi conceptsce clascun 
frammento-pannello come una 
modulazione plastico-psicolo-
gica della violenza delrimma-
gine nel rvo assieme. Tale 
modulazione e reallzzata con 
una plasticitd di derivazio-
ne dal Goya pin vi.tionario e 
dall'inglese Francis Bacon so
prattutto nei rttratti di guar-
dte e aguzzini fascisti e nei 
particolari anatomici piu bru-
lali Assai originate e la rl-
dipintura in chiave orrida e 
spettralc 'alia Bacon' (so
prattutto ' giuocando * in sen
so ora verticale ora orizzon-
talc con le due meta del vol
to). che vale come un rovt-
sclamento polemico e mo-
struoso della splrituallta tut
ta spagnola e cattollca, dl al
cuni famo<:i personaggi dipin-
ti da El Greco 

Nella Crocifisslone a Sara-
gozza ci sono alcuni elementi 
interestanti come montaggio: 
la grata in massiccio legno 
dipinto nero opaco che scen-
de dall'estrema sinistra con 
un montantr in basto; sul 
montante r fitsato un fram
mento-pannello sul quale e 
dipinto un ritratto di ambl-
mio aauzzino daali occhl az-
zurri e che si apre come lo 
sportcllo di un tabcrnacolo: 
it pannclto mobile, che ha 
sul retro una fitta Inferrlata 
dalla quale luce lo sguardo 
di un carcerato. scopre, sul
la tela su cui poggia, un altro 
pannello con una »natura 
morta • di membra timan* 
amputate (si tratta dl unit 
cltazione. Quasi una copia, 
del quadro famoso dl G€rl-
cault); a seconda che questo 
pannello col ritratto tia 
aperto o chiuso prende una 
dlversa evldenza un altro 
frammento-pannello che e 
una finestra quasi • vera» 
n l l a luce della cltta • 

L'energia plastica primiti
va che ha sostenuto Attardi 
nel dipingere la Spigna in-
catenata. sterminato soitoruo-
lo dl talpe tasclue e dl erol 
proletari straziatU cl sembra 
poggiare gia su un grande e 
personale punto dl forza: il 
recupero del ritratto • Idea
te ' e dal vero come esplosi-
vo nucleo dl valorl plastico-
pslcologicL 

Dario Micacchi 


