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LETTERATURA 

I FORMALISTI RUSSI 

Sondarono i piii intimi 
meccanismi del linguaggio 
Uno studio dell'americano Victor Erlich sulla corrente teorico-letteraria che si svi-

luppo dai 1914 al 1930, e che si carica di una nuova attualita nel dibattito di oggi 

Una dclle direzioni in cui si 
6 mosso il pensiero teorico let
terario russo del nostro secolo 
prende il nome di c formali-
smo » (o < scuola formale » o 
« metodo formale J>). La sua esi-
stenza come nucleo compatto e 
attivo duro all'incirca tre lu-
stri: dal '14 al '30. e i suoi 
rappresentanti si chiamano 
Seklovskij. Ejchenbaum, Ty-
njanov, Jakobson, ecc. La po-
lemica intorno al formalismo 
russo fu assai vasta. Lo studio 
del formalismo russo e assai 
ristretto: cominci6 al declino 
del movimento e subito si ar-
resto: in Russia quel complesso 
di metodi e di idee, anche se 
rontinud in qualche modo a 
fruttificare, pass6 per una tap-
pa superata. se non addirittura 
per un'aberrazione, e fuori di 
Russia negli anni trenta conti
nue a operare come dottrina. 
svariandosi, in Polonia e, so-
prattutto, in Cecoslovacchia. 
Nei paesi occidentali il forma
lismo russo e. per la massa 
delle persone colte. una sco-
perta di questi anni. mentre 
negli Stati Uniti operi indiret-
tamente gia in passato attra-
verso 1'opera eclettica del 
Wellek e il lavoro rigoroso dello 
Jakobson. Dopo i primi e tut-
tora notevoli tentativi di sin-
tesi critica fatti dai russi alia 
fine degli anni trenta (N. Efi-
mov, P. Medvedev e anche il 
formalista B. Tomascevskij col 
suo articolo pubblicato nel '28 
nella « Revue des etudes sla
ves »), e stato uno studioso 
americano a pubblicare nel '55 
il primo ampio lavoro in Occl-
dente su questo tema. Ora il 
suo libro. con poche varianti 
rispetto a quella prima edizio-
ne. esce in lingua italiana: 
Victor Erlich. 71 formalismo 
russo (Bompiani. pp. 329. 
lire 1800). 

Erlich e un allievo di Roman 
Jakobson, il noto linguista di 
origine russa. e questo spiega 
la particolare impostazione che 
egU da alia sua ricerca. impo
stazione che ha suscitato le 
riserve di altri formalist!, come 
il Vinogradov, che ha definito 
l'« esposizione > dello Erlich 
« unilateral e svisata. con una 
netta confusione della prospot-
tiva storica e con un'illumina 
zione molto soggettiva della 
funzione di singole persone e 
di singole opere». Poiche il 
giudizio del Vinogradov non si 
6 concretizzato in un'analisi 
del libro. 6 difficile consentire 
o dissentire. Certo. come di-
remo. il lavoro dello Erlich pu6 
essere criticato. ma e impos-
sihile negargli il pregio d'una 
ricerca metodica e perspicace 
che al lettore occidentale con-
sente di conoscere un risultato 
importante del pensiero lette-
rario novecentesco. Se si pensa 
pol che lo studioso americano 
si diede a imestigare il forma
lismo russo una quindicina di 
anni or sono quando. probabil-
mente. anche al Vinogradov il 
formalismo pareva un ricordo 
(se non un peccato) di gioven-
tii. insieme ai difetti e dove-
roso riconoscere il merito. 

Concrefezza 
dell'opera 

Non vorrcmmo parlare in 
fretta del formalismo anziche 
del libro dello Erlich. Perd al-
cune minime notizie storiche 
sono forse opportune. Di fron-
te alle varie forme di lettura 
critica del testo letterario (fi-
losofica. religiosa. sociale. sto-
rico culturale. psicologica) che 
predominavano in Russia al 
principio del secolo. i forma
list! si richiamarono alia con 
cretezza deU'opera poetica: alia 
concretezza della forma. Que-
sta esigenza era tanto sentita 
che nasceva in pin luoghi. nel 
seno stesso dei movimenti cri-
tici ai quali i formalisti veni-
vano a dare il cambio. NeH'am-
bito del simbolismo Belvi ave-
va dato inizio a un'analisi for
male del testo poetico e. d'altra 
parte, fu sotto gli auspici del-
1'ultimo rapprescntante di rilie-
vo del metodo storico culturale. 
il Vengerov. che fecero le loro 
prime prove i giovani studinsi 
poi detti formalisti (bclla e la 
testimonianza incdita di Tynja-
nov: « Tl Vengerov era un vec-
chio letterato. non un profes-
sore universitario... il suo se-
minario ricordava una societa 
letteraria pin che un centro pe 
dagogico... Egli ci insecnd a 
lavorare sui documenti. sui 
manoscritti *). Come testimoma 
Tomascevskij. alia preistoria 
del formalismo apparticne an 
che un avvicinamento con stu 
diosi d'altre arti. soprattntto 
figurative: gli incontri aweni 
vano nolla rodazinne della ri 
vista acmeista « Apollon ». Con 
la fondazione nel '14 a Pietro 
burgo dell'Oooiaz (Societa per 
lo studio della teoria del lin 
guaggio portico) incomincia la 
ttoria ufficiale del formalismo 
• rawicioMieafto di quota 

gruppo di ricerca teorica alia 
ricerca poetica dei futuristi (e, 
dopo la rivoluzione, del Lef di 
Majakovskij). I quindici anni 
di storia del formalismo (stra-
no appellativo affibbiato a chi 
negava la contrapposizione del
la forma al contenuto!) sono 
assai ricchi di eventi e di idee. 
e Erlich sa ricostruire tutto 
con chiarezza. 

Ricerca 
sui testo 

E il formalismo. nella sostan-
za. risulta qui quello che tu: 
una ricerca sui testo letterario 
e aderente al testo letterario. 
una ricognizione dei suoi mec
canismi pin intimi e essenziali. 
una comprensione della lette-
ratura e dell'arte risalendo 
dalla letteratura e dall'arte e 
non discendendo ad esse da 
una metafisica del Bello: gli 
sba»damenti. le esagerazioni. 
gli errori erano inevitabili ma 
fecondi. e da questo movimen
to. che non fu ciecamente em-
pirico ma si sostenne alle mo 
derne teorie del linguaggio. dal 
suo lascito di arnesi ormai 
polverosi e ottusi o ancora bril-
lanti e aguzzi oggi si puo trarre 
un insegnamento costruttivo. un 
impulso di approfondimento, 
un'ammonizione enntro abbagli 
gia registrati dalla storia. 

Accanto all'Opojaz di Pietro-
burgo in quegli anni a Mosca 
si formd un Circolo linguistico 
che lavord in contatto con la 
Commissione dialettologica di 
Mosca. LI si concentrava l'atti
vita dei linguisti moscoviti. li 
venivano discussi i problemi 
teorici della linguistica. Per 
dare un'idea di quale vivaio 
d'ingegni fosse quel duplice 
centro scientifico. si pensi che 
vi lessero relazioni Roman 
Jakobson. allora studente del-
l'Universita di Mosca. e N.S. 
Trubetskoj. allora giovane do-
cente di quella Universita. Tn 
una ricerca monografica sui 
formalismo russo. sopraUutto 
in una ricerca di un allievo 
di Jakobson. all'attivita di que
sti due centri scientifici mo
scoviti si sarebbe dovuta rivol-
eere piii attenzione (un forma
lista mosenvita. A.A. Reformat-
skii. che in seeuito divenne un 
distinto linguista. non viene 
neppure rienrdato nel libro dl 
Erlich. e a lui si deve un sag-
gio di analisi della composi-
zinne novellistica). Lo Erlich 
tende troppo a far coincidere 
l'attivita formalistica dei lin
guisti moscoviti con quella di 
Jakobson. e in tutto il libro 
ricorda solo tre volte, e di 
sfuggita. Grigorii Vinnkur. uno 
studioso assai originale e aper-
to a vari interessi. 

Saltando dagli inizi alia fine 
del formalismo russo. non si 
puo non enndannare. come fa 
anche lo Erlich. la liquidnzione 
(incruenta) del gruppo forma 
lista al chiudersi degli anni 
trenta. quando tanti altri va-
lori ancora vividi e preziosi 
vennero spenti. Perd non e pos-
sibile far proprio lo stato d'ani-
mo dello Erlich. uno stato d'ani-
mo da c apres le formalisme 
le deluge >. Non solo perche la 
nascita d'una corrente di studi 
letterari che. per comodita del 
lettore italiano chiameremo 
c lukacsiana ». non puo essere 
definita un « deluge ». Ma an
che perche negli anni trenta 
troviamo ancora segni di for
malismo nellURSS e di questa 
continuata attivita beneficiaro-
no gli studi su Majakovskj: 
nel '37 esce il bel Ubro di 
V. Trenin sui lavoro poetico 
majakovskiano (dove si da un 
alto riconoscimento anche de
gli studi di Jakobson) e ancora 
nel '43 vede la luce l'insupe-
rato libro del Vinokur sulla lin
gua di Majakovskij (questi li-
bri. chi sa perche. non sono 
ricordati dallo Erlich). Altret-
tanto impossible e sottoscrivere 
la chiusa del libro di Victor 
Erlich dove parla dell* esan-
gue mediocrita » e del c dogma 
tismo piu tetro > degli studi 
letterari sovietici. Quando que-
ste parole furono scritte. una 
dozzina d'anni fa. purtroppo 
erano vere. Ripctute oggi. sono 
per fortuna. false. 

Sarebbe una gretta e inge 
ncrosa pedanteria insistere sui 
le opere formaliste e sui for
malismo che lo Erlich lascia 
fuori della sua sfera d'atten-
zione anche bibliografica (non 
sono poi tante). Una lacuna 
perd ci pare strutturalmente 
grave, e riguarda gli interes-
santissimi scritti di poetica ci-
nematografica di T>njanov e 
Ejchenbaum. importanti come 
saggi di analisi di un sistema 
di segni altro dalla letteratura. 
Ci sembra poi che uno studio 
del formalismo russo. nel sen 
so piu ampio di quello di una 
scuola con un elcnco chiuso 
di affiliati. non dovrebbe tra-
scurare la fondamentale opera 
teorica di S.M. Eisenstein. 

i problemi teorici 

connessi col formalismo russo 
e con la sua attualita come pro-
logo agli studi di poetica strut-
turale che, anche nell'Unione 
Sovietica, si svolgono ora con 
originalita e fecondita. Qui 
tornerebbe opportuno il discor-
so su Tynjanov, un teorico e 
storico della letteratura (e uno 
scrittore) di grande momento. 
il cui metodo non e piii for
male ma gia strutturale. Nep
pure lo Erlich. ci sembra. ha 
sapulo vedere e mostrare fino 
in fondo la ricchezza dell'ope 
ra tynjanoviana. II lettore non 
ci fara un rimprovero se ci 
esimiamo qui da una tratta-
zione di questo tema che mal 
si presta al rapido scrivere 
giornalistico. II libro dello Er
lich. come il lettore avra inteso. 
e un libro che serve, un libro 
d'informazione e di lavoro. 
un'ampia voce d'enciclopedia 
che ragguaglia con chiarezza 
su un tema attuale e rilevante. 
Che lo specialista ci trovi i 
lati deboli (e sopra ne abbia-
mo enumerati i principali) non 
impoverisce il significato del
l'opera. 

Due parole sulla traduzione. 
che in complesso e buona. La 
costante traduzione del termi-
ne chiave pricm con «artifi-
cio » (in inglese si ha device) 
non sembra corretta e si deve 
preferire senz'altro il termine 
tecnico - scientifico « procedi-
mento ^ (cosi lo traduce anche 
il Tomascevskij). Inesatto e an
che rendere « kak sdelano > 
con un «come fu fatto > o 
« come e stato fatto >: lo stesso 
prohlema che un meccanico si 
pone di fronte a un motore o 
un bambino di fronte a un gio 
cattolo. se lo pone il formalista 
di fronte al testo ietterario: 
«come e fatto*. Ancora: la 
espressione « ordinazione lette
raria » ci pare piu fedele al-
l'nriginale russo che « mandato 
letterario >: infatti in russo si 
ha zakaz. che e termine econo 
mico e commerciale. non giu-
ridico e politico. A pag. 137, 
nota 33 si legge che il Moj 
vremennik di Ejchenbaum <t di
venne saltuario». Ne usci in-
vece un solo numero. 

Vittorio Strada 

ARTI FIGURATIVE 

IUIII ANA* c o n Birolli la stagione artistica ri-
prende quota dopo un incerto avvio 

r 
Lettera da Belgrado 

Un realtore nucleare vince 
un concorso di architettura 

II reattore dell'lstituto a Jozef Stefan 3> 

BELGRADO. marzo 
II reattore dell'lstituto di Fisiea < Jozef Stefan », di Lubiana e 

stato giudicato la nnjiliore opera architettonica portata a termine 
nel 1965 in Slovenia e la seconda in tutta la Jugoslavia. 

Cosi e risultato al termine del concorso indetto dal quotidiano 
belgradese « Borba ». Tale concorso. che era quest'anno alia prima 
edizione. e stato organizzato dal giomale a conclusione di una 
propria inchie.sta sulla situazione noll'architcttura jugaslava, dalla 
quale erano risultate prevalere. nelle nuo\e costruzioni. la fretta 
e I'utilitarismo. a seapito del valore architettonico. Timportanza 
del quale, con il concorso. si e voluto appnnto rilanciare. 

Sei gairie. una per ogni repubblica, composte in coUaboraztone 
con fili or>!ani.smi profes^ionali locali degli architetti. hanno assegnato 
targlie premio alle costruzioni giudicate le migliori in Bosnia, Croa-
zia. Serbia. Monteneuro. SIo\enia e Macedonia: dopo di che una 
giuria federale ha desijinato tra le .cei la costruzione vincitnee del 
prcmio di un milione di dinari ofTerto dalla < Borba >. 

II premio e toccato aU'architetto Ivan Vitic. di Zagabria, al quale 
si deve la costruzione del Motel « Sljeme ». pres?o Fiume. La giuria. 
nella quale figuravano no\e architetti su tredici componenti. ha 
tenuto in considerazione sopratutto il contributo che le opere reca-
vano alio sviluppo qualitative che e. in ogni campo della produzione. 
la parol a d'ordmc della Jugoslavia in questo momento. I laxon 
sono stati cosi giudicati spccialmente secondo la funzionalita. la 
razionalitn. il procedimento tecnologicio. 1'adattamcr.to ail'ambiente. 
le soluzioni costruttive e i valori formali. 

Favoritissimo. fin dalla proclamazione del concorso. appariva tl 
Museo d'Arte Moderna di Belgrado (del quale abbiamo altra volta 
parlato su que«te colonne). ma il suo autore. 1'architetto Ivan Antic. 
era membro della giuria federale e non intese ritirarsi per par-
tecipare al concorso. Altrettanto prestigio«=o. ma su un piano di 
minore aderenza. per la sua stessa natura. ai criteri cui la com
missione si sarebbe ispirata. appariva il monumentale eimitero 
partigiano di Mostar. dellarchitetto Bogdan Bogdano\ic. classificato 
dalla giuria al terzo posto. dopo il motel di Fiume e il reattore 
di Lubiana. 

f. m. 

«Assediato dai morti» 
disegnava la Resistenza 

Gli ottantasei disegni esposti alia «Galleria del Levante» — Da Bissier a 
Vespignani, dal secondo futurismo a Chighine, Trafeli, Maselli, Tabusso 

In queste ultime tre settima-
ve l'attivita delle Gallerie mi-
lanesi si 6 fatta particolarmen-
te intensa e qualitativamente 
elevata. Basta scorrere Velenco 
delle mostre per rendersene 
conto: Birolli, Bissier, Diulghe-
roff, ftlino Rosso, Farfa, Matta, 
Chighine, Vespignani. Trafeli, 
Maselli, Tabusso... Sono tutte 
mostre di cui sarebbe oppor
tuno parlare in modo circostan-
ziato, anche se, specie per ta-
Itnii pUfori, gia in altre occa-
sioni si e scritto ampiamente 
su queste pagine. Ma vale al-
meno la pena di dare un'idea 
d'insieme di quanto si va espo-
nendo in questo periodo nella 
capitate lombarda, soprattutto 
per il fatto che, a parte qual
che eccezione. la prima parte 
della stagione artistica milane-
se non e stata certo delle piu 
brillanti. 

La mostra di Birolli e dedica
te agli 86 disegni della Resi
stenza, un complesso di fogli 
portato a termine fra il '44 e il 
'45, gia noto attraverso mostre 
tenutesi in questi ultimi anni a 
Roma. Firenze e Torino. Sono 
presentati da Luigi Carluccio, 
che ricorda i momenti dram-
matici in cui vennero eseguiti. 
allorche Birolli, sfollato da Mi-
lano. si muoveva inquieto tra 
Lombardia, Emilia e Veneto. 
Spesso andava in giro in bid-
cletta. Lo ricorda egli stesso in 
un suo taccuino: « Mi muovo in 
bicicletta, vado molto lontano. 
Poi ritorno e disegno. Non mi 
occupo di pittura. Assediato dai 
morti. Sono stanco e con Vorro-
re negli occhi e nel cuore». 
Questi disegni sono gli stessi 
che egli raccolse in un volu-
metto intitolato « Italia '44 », 
stampato qualche anno dopo il 
conflitto. I disegni effettivi che 
tuttavia Birolli esegui in quella 
stagione terribile furono alme-
no duecento. Egli poi, in gran 
parte, li distrusse, tenendo solo 
quelli che gli sembrarono piii 
efficaci. Fuori del gruppo, che 
ora la Galleria del Levante ri-
presenta. qualche altro sullo 
stesso tema e rimasto presso 
la famiglia: alcuni di questi 
tdtimi sono stati anzi esposti a 
Milano nella mostra contro il 
nazifascismo ordinata nel '62 
col titolo « Non dimenticare >. 

Anche la mostra di Julius 
Bissier, allestita alia Toninelli. 
e una mostra postuma. Bissier 
infatti e morto I'anno scorso ad 
Ascona, nel Canton Ticino. Lo 
presenta Werner Schmalenbach, 
direttore della Raccolta d'arte 
Renania-Vestfalia a Dusseldorf: 
« E' a quarain"arjni, egli scrive, 
che Bissier trovo la sua ma 
personate. IM sua opera 
iniziale — simpatizzava con 
I'arte della Neue Sachlichkeit — 
non soltanto e dimenticata ma 
fu interamente distrutta nell'in-
cendio dell'Universita di Fri-
burgo nel 1934... Quando la sua 
pittura comincio ad evolversi 
verso le forme che ha oggi. il 
mondo gli si oscurava intorno 
sempre piu: era il 1933. I'anno 
fatidico. Da allora la sua pittu
ra fu privata di ogni contatto 
esterno. Forse fu in questo la 
fortuna particolare di Bissier >. 
Spero che Schmalenbach non 
voglia dire che se invece del 
nazismo ci fosse stata la liberta 
Bissier non avrebbe potuto con-
centrarsi! Ad ogni modo la mo
stra e del miglior Bissier: chi
ne. tempere. acquarelli tra il 
'57 e il '64: preziosi. sottili, fi-
nissimi. In genere si tratta di 
nature morte appena accenna-
te. quasi soffiate sui foglio. di 
un raro e suggestivo incanto. 

Birolli: Devo-
no scavarsl la 
fossa 

La Galleria Rizzato-Whit-
worth, che ha incominciato la 
sua attivita in questa stagione, 
si e proposta di far meglio co
noscere gli aspetti del secondo 
futurismo. Dopo la mostra di 
Fillia. ecco ora una mostra di 
Diulgheroff. Mino Rosso. Farfa. 
Siamo quindi ancora nell'ambi-
to del movimento torinese. II 
secondo futurismo ha messo da 
parte i problemi del dinamismo 
plastico, per cercare un aggan-
cio diretto con Vavanguardia 
europea, dal cubismo all'astrat-
tismo concreto. E' curioso che 
tutto cio avvenisse nella scia 
del nazionalismo marinettiano. 
Senza voter dare neppure un 
giudizio sommario di tale espe-
rienza, mi sembra giusto sotto-
lineare qui la presenza di al-
cune statue d'indiscutibile ener-
gia e invenzione. che Rosso ha 
eseguito intorno al '30 e che re-
slano indubbiamente un punto 
di rilievo nella vicenda contem-
poranea della scultura italiana. 
Sia Rosso che Farfa sono morti 
pochi anni fa. Diulgheroff. che 
e di origine bulgara, oggi fa 
1'architetto. 

Ma insieme con queste mo
stre retrospetiive o di valore 
storico, vi sono quelle che rien-
trano naturalmente nel discorso 
piu attuale o nel dibattito piii 
immediato dell'arte d'oggi. La 
mostra di Alfredo Chighine al 
Milione per esempio ci offre 
una visione del lavoro di questo 
artista che va dal '5-1 al '55; il 
naruralismo fragrante di que
sto pittore si dispiega. con una 
ricca serie di tele, in tutta la 

si dice cosi 

I PROCESSI ALLE STREGHE 
E QUELLI AGLI STUDENTI 

Dunquc si fa tl processo agli 
studenti del « Panni ». E se nel
la sua accezione giuridica il so-
stantivo processo e entrato nel
la lingua italiana (col secolo 
XIV) come naturale traduzione 
o evo'uzione del latino medie-
va!e processus, che e una ellis^i 
di proc^ssw iurficii (<s\o!in-
mento del giudizio»). e'e perd 
da sperare che anche e soprat
tutto in questa nuova circostan-
za la giu^ti7ia in persona (e non 
soltanto il giudizio) cproceda*: 
e e'e da auguxarsi che si anhia 
a segnalare non qualoo^a come 
il di^hrieo di una nratica bensi 
un reale * avanzamento > del di-
ntto: tanto pu6 suggenrci un al
tro significato del latino proces
sus (classico questo. e repenbile 
in Cicerone): «progresso». «tra-
sformazione in megho>. «perfe-
zionamento. 

tn queste settimane si e potuto 
chiaramente sperimentare quale 

somma di espenenze e di umori 
le parole (nel caso specifico la 
termino!ogia giundica) siano in 
grado di convogliare e trasmet-
tere. quando i fatti a cui esse 
nmandano \engano dibattuti e 
« soften i > dalla pubblica opmio-
r.e: <fr«tantivi tfenerici e no. co
me ispezionp corporate, incrimi-
rtazmne tndagine aiudiziarta. in-
tcrrooatOTio. nnrio a giudizio. 
scheda minorile. hanno perso la 
loro neutrality trcmca. coloran-
dosi di ombre o^cure (anche per 
chi vo!es?e la«ciar perdere le 
a«.vicia7ioni p<ico!ogiche piii lon-
tane. tipo tnquisizione. untori e 
processi alle streghe: in ogni 
o a ^ i trihnnali fascisti ci sono 
piu \icini). 

ET la forza degli awenimentl 
che. nella vita di una lingua. 
tende a squalificare (etieamen-
te. esteticamente. ecc.) certe pa
role, in quanto riferentisl a certi 
fatti: naturalmente i campi lin

guistic! che si caratterizzano per 
una nomenclatura esatta. cscien-
tifica*. ben differenziata dal par-
lar comune (la terminologia gi'i-
ndica e piuttosto di questa natu
ra) sono capaci di opporre una 
struttura piu rigida e quindi una 
resistenza maggiore alle pres-
sioni provenienti da quel crogiuo-
lo che e la lingua di tutti i 
giorni. 

Altri settori (quello del lin
guaggio politico, per esempio) 
si rivelano assai piu mobili Si 
tratta in ogni ca« )̂ di vedere se 
la comunita posta di fronte a 
talune entita fco«e ed e\enti) 
* negative >. reagisca semplice-
mente chiamandole con altri e 
nunvi nomi (di qui nascono gli 
eufemismi). oppure oggettiva-
mente trasformandole: I'etichet-
ta Partito Nazionale Fascista e 
stata squaliflcata. ma la <cosa» 
vive ancora. per esempio sotto 
un nuovo cartellino die dice 

Movimento Sociale Italiano. 
Se tuttavia andiamo a vedere 

il linguaggio burocratico giudi-
ziano italiano. noteremo che an
che li gli eufemismi non sono 
pochi. ne antichi (e saranno sta
ti certamente onginati o fa\o-
nti dalla volonta di velare la 
condizione tutt'altro che esem-
plare del nostro sistema carce-
rario): ecco infatti campeggia-
re in una proposta di legge del 
ministro di Graria e Giustizia 
(del 1960) alcuni termini sosti-
tutivi di « prigione >. come ca*e 
di rieducaztone ordinarre cane 
di rieducazione tpeciali. fncolai 
di semihherta pensionati pwra-
nili, quest 'ultimo a I po<to di ri-
formaforio (traiamo questa noti-
/ia dalla eccellente e nota in-
dagine sulla Semantica dell'eu-
femismo di N. Galli de* Para-
tesi, Torino. Giappichelli, 1964). 

Tiziano Rossi 

sua varieta ed estensione, sino 
ai paesaggi finali che, a mio 
avviso, sono tra le cose piii 
belle della mostra. Non ostante 
un linguaggio riferibile a ben 
individuabili esperienze della 
scuola di Parigi. Chighine fa 
sgorgare Vimpulso delle sue 
immagini da un sentimento au-
tentico e profondo, che da at 
suoi quadri un inconfondibile 
accento di verita emozionale. 

Del tutto all'opposto e Vespi
gnani, che espone invece alia 
Galleria Bergamini. presentalo 
da Marco Valsecchi. II suo 
mondo poetico non nasce certo 
da una immersione rinfrescan-
te nell'idillio della natura. 11 
motivo dominante della sua pit
tura (> quello di un lucido impe-
gno d analisi su cio che minac-
cia e distrugge I'uomo nel no
stro tempo: il tema dell'uomo 
offeso. piagato. pestato, tortu-
rato da mille atti di violenza 
scatenati o sottili. fuori o den 
tro di lui. Ecco forse anche il 
perche del suo grafismo: per
che questo e un mezzo impie-
toso di entrare nel « particola
re >. metterlo a nudo. di scar-
nire e di insistere. di aprire la 
came e mostrarne tendini. 
vene. nervi, ogni segreto ana-
tnmico su cui agisce I'usura 
spesso occulta della violenza. 
E' chiaro quindi che oqni fiaura 
di Vespignani vuol sempre co
stituire un traslato storico esi-
slenziale della nostra condizio
ne d'unmtni cantemporanel. 

La stessa cosa. per altro ver
so. vuol fare Titina Maselli. La 
sua mostra. presentata da Gin-
liano Briganti. e presso la Gal
leria Milano. I soggetti della 
Maselli sono quelli della vita 
moderna: visioni urbane, pugi-
li, camion, automobili. Domina 
il colore blu: un blu elettrico. 
da neon. La Maselli ama lo 
scorcio che dilata e rende in-
combenti le immagini. 11 suo 
sentimento moderno dell'esi-
stenza non e tuttavia ne osses-
sivo ne intriso d'umori negati-
ri. Direi che in lei agisce un 
amore aspro e vitale, cosciente 
della durezza della ciriltd at
tuale. ma al tempo stesso affa 
scinato e persuaso. Forse. a 
modo suo. la Maselli ha mven-
tato un'epica dt questa vita mo 
derna. I suoi quadri. eseguiti 
con larghe sintesi, sono viva-
mente urtanti come affiches. 

Un sentimento attivo dell'esi-
stenza lo si ritrovo anche nello 
scultore Mmo Trafeli. che espo
ne alia Galleria delle Ore pre-
sentato da FumagalU. Si tratta 
perd di un sentimento che ten
de ad un primordiale cosmico o 
tellurico. 11 suo Omaggio a 
Brancusi chiarisce bemssimo il 
carattere di questa sua ispira-
zione Anche Brancusi cercava 
di concentrare nella scultura il 
significato di poche forme sim-
bolico-primarie della natura. 
Egli perd cercava di ridurre la 
forma ad un liscio, levigalo ri-

gore. Trafeli invece fa afjio-
rare alia superficie le forze che 
Brancusi comprimeva verso lo 
interna del nucleo plastico. 
Cosi. ne/rOmaggio a Brancusi, 
I'ovulo seme del Maestro rume-
no, si fende. si screpola, sino 
a mostrare uno squarcio do-
lente e palpitante. Questo e il 
modo concepire di Trafeli. E' 
sufficiente guardare le sue « ra-
dici >. t suoi c fiori», i suoi 
« ovali », t suoi « frutti >. Que
sto giovane scultore di Volter-
ra, raccolto in se stesso. e uno 
scultore di schietta polenza. 
che possiede il senso antico e 
perenne dell'uomo, della vita. 
Da questo punto di vista, il suo 

Nudo c uno dei pezzi piii belli 
della mostra. Prigione e Pro-
mcteo insieme, colpito, tormen-
tato, pietrificato. quest'uomo 
cantmua ad essere forte e indo-
mito a dispetto del Fata. In 
tale sentimento di fnrza non do-
mata e racchiusa la poetica di 
Trafeli, che rcsta uno degli 
scultori piii veri della terza 
gencrazionc. 

Vn mondo agreste. rustico e 
malizioso. ci propone invece 
Tabusso alia Galleria Gian Fer
rari. 11 pittore torinese ha riu-
nito qui un gruppo di grandi 
campasiziani gia apparse a vari 
Premi. Le presenta Giorgio Ma-
scherpa Tabusso 6 un artista 
dotato di gusto e solidita. ma 
neppure gli jnanca quella sorta 
di rapida e grottesca fantasia 
contadina che pud dare al rac-
vonto figurativo una maggiore 
liberta d'invenzione e di spirito. 
Tutto cio si rivela pienamente 
in un quadro come Sogno e pre-
sagio. dove anche la composi-

I zione rompe gli schemi tradi-
zionali e si fa piii ricca, piii 
complessa. Ne vien fuori una 
specie di corposo surrealismo 
contadmo. dove non mancano 
neppure la morte e la masche-
ra come in un vecchio quadro 
di Tomea. Va da se perd che 
Veducazione e Vinformazione di 
Tabusso sono di altro genere. 
In questa chiave si possono leg-
gere anche le altre opere. dove 
e pure presente una vena d'ar-
guto e candido erotismo. 

Le mostre sono parecctiie ed 
e difficile parlare di tutte. Ne 
vorremmo perd segnalare al-
meno qualche altra, quelle di 
Marzot, Hockney, Sonderhcrg. 
Tinazzi. Gaudino, Tano Festa. 
Sono mostre comunque su cui 
pensiamo di ritomare. Tra gli 
artisti del bianco e nero, e'e 
anche da indicare la persona
te di Thermcs alia Galleria '.32. 
Thermes ha esposto una serie 
di fogli disegnati tra il '62 e il 
'65. Questo artista sardo. ormai 
diventato napoletano. riesce ad 
incidere col segno delle imma
gini che potrebbero tradtirsi 
benissimo in proverbi, in epi-
grammi caustici e tristi Anche 
la dove il gusto compo^itivo 
sfiora la decorazione. egli e 
sempre pungente. persino cru-
dele, mescolando nitidamente 
cronaca e fantasia, come nel-
f'Uomo di Milano. Murelto e 
sardi. Uomini e biciclette. Ther
mes descrive il senso spinoso 
dell'esistenza dei poveri. e lo fa 
non rifuggendo neppure da una 
punta di ironica assurditd. 

m. a. m. 

Le mostre a Roma 

CONCETTO P0ZZATI 

il veleno dell'ironia 
Veramenle lungo il cammino 

percorso dal pittore bolognese 
Concetto Pozzati nella stagione 
post informaie, assai piu vano. 
ed esaltante. di quanto non di 
mostri di credere Guido Ballo 
che presenta la mostra romana 
dellarti^ta bolognese alia Galle
ria « Arco D'Alibert ». Dagli ele-
gantissimi esercizi di scgno-gesto. 
dai nuclei ruotanti dove la ma 
tena. in defimma. aveva la li
berta deH'atmosfera. Pozzati e 
passato a un racconto sohdamen-
te costruito. tutto oggetti e strut-
ture narrative. I suoi temi sono 
sempre precisati. anche quando 
i diptnti portano titoli che sem
bra no soUintendere il dubbio: 
Mulabilifa della terra. Hat senli-
to cosa succede?. leri oggi, oggi-
len. ecc. E sono i temi della real-
ta urbana. da una parte, e del
la scienza del mercato dallaltra. 
che Pozzati affront a con ironi
ca. ma sotto sotto inqmeta. se-
nosita. Al centro di tutto vi e 
sempre I'uomo. sia esso monu
ment o o persuasore occulto, sia 
oggetto o soggelto dell'azione nar
rate nel dipinto. 

Oggi si produce e si consiglia. 
A ffuardia della quahla. Un per
suasore sempre piu eqmvoco e 
imbarazzato. sono momenti di una 
critica. sorndente e a mar a in
sieme. al processo di mercifica-
zicne che investe I'uomo da ogni 
parte, che lo condiziona e lo de-
termina anche nella sua imma-
gine sociale. Gli stessi condizio
na men ti gli infligge U paesaggio 
urbano. la segnaletica che pare 
investa e segnt di nghe onzzon-
tah e verticali ogni brandello di 
came od ogni manifestazione di 
pensiero. Anche oh anaeli cam 
mmeranno suite strifcie?. Mo-
numenti del '900. MutabiUta del 
la terra: La pietra come segna-
le, Tete a lite sono. a questo pro-
posito. titoli e dipinti assai signi-
fieativi che non lasciano dubbt 
sulla necessita di leggere 1'opcra 
attuale di Concetto Pozzati in 

chiave non sensibihstica. imece 
di ricorrere alle categoric della 
"intumone" o di quella altret
tanto astratta "verita" della pa-
rola. di cui si compiace Guido 
Ballo. 

Questa espenenza di Pozzati 
Tara senza dubbio parte del suo 
particolare diano umano. ma e 
un fatto che fra il mero csttti-
smo di qualche anno fa (e si U-. 
tino pure / Funerah) e la presaj 
dirctta. pungente. critica sui rea-, 
le di oggi. vi e un abisso di so-. 
stanza. Resta inteso che la qua-. 
bid e sempre quella. anzi forse j 
maggiore. perche il talento di 
Pozzati ora ha Irovato modo com-
piuto di disp.egarsi fuori delle 
linee dell'estetismo forma list icu.-
Ogni dettato di poetica e qui ri-
fuso in un discorso che \a facen-
dosi sempre piu personale; ie 
ncerche "op" e "pop" non co-
stituiscono affermaziom fini a se 
stesse. ma \engono assume con 
naturalezza sconcertante per di 
pmgere una immagine dcU uonx 
e del suo ambiente the e anche 
•ma costruzione di questo uomc 
e di /juesto ambiente per noi per 
sonaggi d'oggi. nella mis-ira ir 
cut supinamente. o consciamen 
te. siamo costretti ad accettarlo 

E qui. sotto la splendida effu 
sione di colon, sotto laggrazia 
to scorrere delle linee. si insi 
nua una \ena \elenosa. ben pit 
forte della semplice iroma: com* 
un sottile disprezzo per un tipt 
di societa che magan di\ert< 
ma finisce per umihare il n 
guardante. anche il piu scaltnti 
e cimco Di questa inquietudini 
e di questa nascosta insoddisfy 
zione Pozzati e oggi uno degt 
interpreti pio vcn. e il suo di 
scorso mantiene incismtA prx 
pno perche si fa tutto «ovnvrt 
e resta "consumahiSc"' s«>5to I 
specie ironica senza placard rr.r 
nella pace, in fondo rxasiva. dc 
grottcsco. I 

Franco Solm 
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