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STORIA POL.tTIC/1 1DEOLOGIA 

Tre interessanti libri usciti in Italia 

Neppure 
le cifre 

bugiarde 
aiutano Johnson nel Vietnam 

Dalle pagine dell'inglese Warbey, del francese Lacouture e dell'americano Schlesinger, escono confermati i col-

pevoli e consapevoli errori della polilica americana e la natura profondamenle giusta della loffa di liberazione 

ARTI FIGURATIVE 

II pittore e il suo ambiente in 
una mostra di Renzo Vespignani 

Girando intorno 
al fico d'India 

Meglio tardi che mai. Anche 
hi Italia, un pa esc nel quale 
la distrazione degli editori. o 
la loro timidezza. aveva per-
messo per qualche tempo I'esi-
stenza di un vuoto nella infor-
mazione sul Vietnam, comincia 
ad essere disponihile. con qual
che abhondanza, una intcres 
sante lettcratura sulla guerra 
piii calda che si combatta oggi 
nel mondo. Ogni editore. sem-
bra. vunle oggi avere il t suo » 
libro sul Vietnam. 

Cos!, alle iniziativc degli 
Fditori Riuniti. di Mondadori. 
di Einaudi. si aggiungono oggi 
quelle di altri tre editori. con 
tre opere diverse nella struttu 
ra e nelle intenzioni. ma egunl-
mente importanti: Vietnam, di 
William Warbey (pagg. 170. li
re 900). delle edizioni « Nuova 
Italia »: 11 Vietnam tra due pa
rt di Jean Lacouture (nagg. 
237. lire 1.800). delle edizioni 
« II Saggiatore *: c Vietnam. 
amara ereditd di Arthur M. 
Schlesinger (pagg. 17fi lire 
l.fiOO). deU'editore Rizzoli. 

Le nostre preferenze vanno. 
avendo questi tre libri tra le 
mani. al Vietnam di William 
Warbey. che e deputato al Par 
lamento hritannico. e uno degli 
esperti di pnlitica internaziona 

Me del partilo laburista e fu 
protagonista di missioni laburi 

^ ste ad Hanoi, anche se proprio 
' questa sua qualita lo induce a 
* soffermarsi. pin ampiamente 

dj quanto sarebhe necessario 
al lettore italiano. sul ruolo 
della Gran Bretagna e dei la-
buristi inglcsi nella vicenda 
victnamita. Ma e certamentc. 
dei tre lihri. quello piii organi-
co. prendendo per ma no il let-
tore dal 1045 e consentendoeli 
cos! di inquadrare la situazio-
ne attuale in una piu ampia 
prospettiva. e forncndncli innl-
tre. in una serie di indovinate 
appendici. quella cronnlogia e 
quei documenti (verhale della 
sessione finale della conferen-
za di Ginevra del 1954. estratti 
degli accordi di Ginevra. rap-
porti della commissione inter-
nazionale di armistizio. dichia-
razioni dell'ambascia!a ame
ricana a Londra. programma 
del Fronte nazionale di lihe 
razione. dati geografici. poli-
tici e militari fondamentali. 
occ.) che sono indispensahili 
alia immediata comprensione 
della quest ione vietnamita. 

Questione che. tutto sommato. 
nei suoi dati fondamentali 6 
semplicissima ma che la mac 
china propagandistica ameri
cana ha volutamente e inten 
zionalmente trasformato in 
questione eslremamente com-
plicata. 

K' proprio questa la funzio-
ne positiva del libro di War 
bey: smonlare pezzo a pezzo 
la costruzione macchinosa del 
la propaganda americana e 
della azione diplomatica, pnli
tica e militare degli Stati Uni-
ti far emergere l'insinienza. la 
crudelta. la natura fondnmon 
falmente e permanentement" 
aggrcssiva. R far emergere. 
per contrasto. la natura pro 
fondamente giusta — in termi 
ni politic!, umani e nazinnali — 
della lntta che i vietnamiti so 
no obhligati a condurre. non 
per colpa loro. da 25 anni a 
questa parte. 

II libro di Jean Lacouture. 
esperto francese di prnblemi 
vietnamiti. che in nrigine do-
veva essere una raccolta di 
articoli fe di questa origine in 
qualche modo risenfe) servp da 
riprova. Finito di scrivere 
(luglio infifi) prima che l'inter 
vento degli Stati Uniti arotti 
stasse il peso massiccio. fra 
gnrnsn. massacratore ed inu
tile che conosciamo oggi. esso 
offre tuttavia una serie di im-
magini impressionanti sul ruo 
lo sia dei generali collahora-
zionisti fmeno di due pagine 
di « ritratto » del « pittore=co 
generale». Nguyen Cao Ky. 
attuale primo ministro a Sai
gon. bastano per qualificare 
permanentemente il personag-
gio) che dei loro prntettori 
americani. Fd a riportare in 
primo piano le origini della 
guerra di liberazione sud viet
namita. che viene corretta 
mente intesa come una rivnlta 
eontro le inaudite repressinni 
della dinastia di Ngo Dinh 
Diem, e come una lotta per il 
possesso della terra, che Diem 
voleva togliere ai contadini e 
restituire agli agrari. 

DaH'altra sponda. dalla spon-
da degli aggressori. parla inve-
ce Arthur Schlesinger. che fu 
consigliere del presidente 
Kennedy e che questa sua ori
gine si porta dietro dalla pri
ma airultima pagina. E" un li
bro di contestazione. nel qua-
dro amerieano. della pnlitica 

I 

Manifest! della 

Rivoluzione russa 
1917-1929 

Ricerca fotografica di Caio Garrubba 
tntrodurione a test! di Giuseppe Garritano 

Realizzazione grafica di Giuseppe Montanuccl 

Ouaranta maniffesti in bianco e nero e a co
lor! di Majakovskij. Moor, lisitski]. Rod-
cenko. Deni. Kocerghin. Ivanov. Raoakov. 
Tysler. • di autori sconosciuti di Pietrogra-
do. Mosca e della provincia russa. apparsi 
negli annl della rivoluzione. della guerra , 
civile e della ricostrurione. civile ed econo-
mica, ffedelmente riprodotti in grandezza 
naturale e presentati in elegante cartella. 

Un'opera grafica di eccezlonale Impegno 
pubblicata per la prima volta nel mondo 

in occasione del 
SO' anniversario della Rivoluzione di Ottobre 

In vemflta nelle mfgftorl llbrerte 
L 8.000 

Editori Riuniti 

di Johnson: in questo e riusci-
tissimo. mordace e senza pieta. 
Ed 6 un libro in cui si tenta 
di delineare. sempre nel qua-
dro amerieano. possibili vie di 
uscita da una situazione inso-
stenihile e pericolosa per Tin 
teresse nazionale degli Stati 
Unitir e in questo. ci pare. 
Arthur Schlesinger. che ha co 
rnggin nella polemiea ma mol-
to minore audacia neH*autocri-
tica. e riuscito in una misura 
non adeguata alia importanza 
e gravita del problema. 

Ora che nel Vietnam ci sia-
mo — egli dice in sostanza — 
dobbiamo restarci. ma faccia-
molo in modo intelligente. * de 
pscalando» la guerra. * sal-
vandn la faccia al nemicn * e 
salvando. per noi. il Vietnam 
del Sud e. contemporaneamen-
te. il nostro ordinato sviluppo 
politico all'interno degli Stati 
Uniti. L'ombra del maccarti-
smo. prodolto spaventoso della 
guerra di Corea. spaventa 
Schlesinger (e non a torto). ed 
e questo forse che lo spinge ad 
invocare una guerra su scala 
minore. molto piu che la co-
scienza che. nel mondo. ogni 
popolo ha diritto a quella stes 
sa indipendenza e liberta di 
cui gli Stati Uniti si proclama-
no campioni. 

Egli rivela. in sostanza. i li-
miti che sono propri a qurgli 
oppositori del massacro indi-
scriminato che. negli Stati Uni
ti. sono definiti « le cnlombe ». 
awersarie dei c falchi ». dei 
fautori cine della guerra tmbe 
cille. portata avanti a testa 
bassa con quella e arroganza 
del pofere » gift denunciata con 
vienre e tragicn senso di lmoo-
tenza rial senatore Fulhright. 
che si illude di risolvere con la 
violenza bnita e il rullo com-
pressore della potenza di fuo-
co una partita con ur» popol° 
che ha. invece. imparato a 
frontegffiarla in tutte le sue 
espressioni. 

Cio e ampiamente conferma-
to dai fatti. anche se i gene
rali americani si illudono che 
i loro bolleftini di rittoria pos-
sano da% '̂ero sostituire le vit-
torie reali ottenute sul terre-
no. dove i vietnamiti continua-
no a restare. lo si vnelia o no. 
padroni. I*a singolare storia 
delle statistiche dei « riefcono 
vecisi » o dei « nord-rielnamiti 
infiltrati al Sud > b rilevata da 
Schlesinger con singolare spie-
tatezza: Johnson dice il 4 apri-
le 1966 che dall'inizio dell'anno 
il c nemicn » aveva avirto 50.000 
morti. H 10 agosto il Neic York 
Times, riferendo «stalfoliche 
ufficiali». faceva ascendere le 
perdite nemiche. e su un pe-
riodo considerevolmente pi« 
lungo. a 31.710 morti. Gustose 
contraddizioni: quanti sono gli 
e infiltrati dal Word »? Tl 7 ago
sto 196fi i servizi segreti ameri 
cani fissavano tale cifra in 
* circa 40 000%. II 15 agosto il 
governo di Saigon parlava di 
102.500 n gen. Westmoreland. 
il 14 agosto parlava di 110000 
ma pochi mesi dopo. il 28 no-
vembre, dichiarava che gli 
cin/fltrofla erano < circa cin-
qvantamila »!... 

La guerra della meroogna 
accanto alia guerra di stermi-
nio: non vi t in questo nulla 

di nuovo, come non vi e nulla 
di realmente nuovo nella con 
traddizione macroscopica tra 
le parole di Johnson e i fatti. 
tra i suoi giudizi primitivi sul
la questione vietnamita e la lo
ro rapidissima evoluzinne. Co-
si ahbiamo un Johnson con 
trario all'intervento nel Viet
nam (1054): * .../ nostri ami-
ci e alleati sono spaventati e 
si chiedono. came noi. dove 
veniamo condotti... L'immagi-
ne del nostro paese. indebolito 
senza biscano. oggi. agli occhi 
del mondo. e talmente pennsa 
che faremmo meglio a disto 
gliere il nostro sguardo da quel 
che accade all'estero e guar-
dare piuttosto quel che accade 
in casa nostra >. 

E abbiamo un Johnson che. 

proprio alia vigilia del disa [ 
stro. autunno 1964. dichiara: ( 
i Ci sono coloro i quali affer 
mano che hisogna spinaerci al 
Nord coi bombardamenti. per 
cercare di distrtiggere le linee 
di rifornimento. e ritengono 
che cin porterebbe ad una in-
tpnsificazione della guerra 
Non vagliamo che i nostri snl 
dati vadatio a enmbattere al 
pnsto di quelli asiatici »; * Non 
andremo ne al Nord ne al 
Sud »: c Non abbiamo alcuna 
intenzione di mandare soldati 
americani a nove o diecimita 
miglia di distama da caaa. per 
fare quello clip i giovani asia
tici dnvrehhero fare da se ». 

Anche Kennedy era stato vit-
tima coscienle di simili enn 
traddizinni. anche se Schlesin-
Her. kennediano spinto e con-
vinto. lo dimentica. Ma Ken
nedy e morto. e Johnson e ben 
vivo, cosi come sono vivi Rusk 
e McNamara. di cui Schlesin-
2er riferisce i giudizi costante-
mente ottimistici sulla situa
zione. proprio mentre la situa
zione andava precipitando. La 
colpa e loro. dice Schlesinger, 
di aver fatto * rapporti oltimi-
s/jc» » ai quali ? vari presidenti. 
Kennedy per primo. e p î 
Johnson, hannn avuto il solo 
torto di credere Sicehe la tesi 
deirinlervento amerieano nel 
Vietnam come frutto di * im 
nreridenza » e in assenza di un 
T propnnimento deliherata ». e 
sposata dallo storico con una 
anti-stnrica leggerezza. Affari 
suni. c tuttavia il casn di dire. 
Cio che interessa. in fondo. il 
lettore. e che. spngliato il libro 
dal * qiustificazionismo » pro 
kennedyano. e accantonato 
1'evidente npportunismo del 
* voiche ci siamo. dobbiamo re
starci ». Schlesinger riesce a 
dare un quadro spietato della 
pnlitica vietnamita degli Stati 
Uniti. un quadro che si potreb 
be davvero proporre all'onore-
vole Aldo Moro affinche ne 
faccia I'oggetto dj una severa 
meditazinne. 

Emilio Sarzi Amad& 

Renzo Vespignani: « Ritratto di Tilina • (1967) Renzo Vespignani: « Appunti per un autoritrat. 
to » (1967) 

Con i quadri ulthni esposti 
ulla (lalleria * 11 fanle di spade >. 
iri hiiotin parte ritratti e auto 
ritratti. licmo Vespianani ha 
\iortato in primo piano asnetti e 
momenti. apparenlenwnte priva-
ti. delta sun vita e del suo am
biente di pittore al fine, credo. 
di mettere a fuoco. pit! aeneral 
mente il destino tutto attuale del 
pittore. 

Lo ha fatto con una strana 
malinconia die pli fa guardare 
la propria vita eon uno sauardo 
fra gelido e patetieo: chiuso spa-
zio. inondato da luce crudele. dn 
ve fa muovere. con un senso di 
balletto stupido e di riso fu 
nebre. poche figure umane che 
hanno la concretezza di eid che 
e familiare. ed anche caro. ma. 
nlln stesso tempo, la surrealta 
lantasmaporica del simbolo: clmi 
so spnzio anenra dare Vespifina-
ni ralTioiira se stesso. mat a ft 
ourn intern, come una )ormn 
spezzatn fra luce e nmfirn: ora 
un volto ansinso che appare die
tro una tela sulln quale sono di-
pinti innranditi. con effetto pla-
stico fra traoicn e orridn. un 
occhio e la hocca di quel voltn; 
ora un bnstn tnrmrntato di co 
lore che semfira affrirsi a una 
t lezmne di anatomia »; ora una 
fipura innuda. con le scarpe ai 
piedi. la testa « tanliata » dal Into 
superiore della tela, fermata in 
una di quelle anonime pose mat-
tutine che furono care a un De 
pas e a un Lautrec. 

La finura lemmmile scmhra 
essere diventata particolarmente 
impnrtante per Vespinnani. e 
questo si pud dire non perche' essa 
ritorni nei quadri piu belli (Ri
tratto di Titina. Ritratti. Ritratto 
della moRlie. Titina Maselli e 
Mario Roncaplia) ma perche e 
la viii fantastica: abbiglinta e 

truccata con un coloratiss'nno gu
sto libertu pop-op. ha un'appa-
renza speltrale e crudele in ooni 
suo oesto e in ogni sua espres 
swne. la sua came e ceren sotto 
il belletto e la sua facilitd man 
dana al sorriso e al riso — si 
veda il quadro davvero terrihile 
con la donna che si spanascia 
nel riso per una torta che 6 ca-
duta a terra — incute paura e 
anuoscia. 

Al confronto di quella femmi 
nile. la fioura maschile sembra 
piu sofferente, incerla. toccata 
dal dubbio. forse dalla nausea. 
anche se, per usare le parole del 
poeta Eliot, e « figura senza for 
ma ombra senza colore / forza 
paralizzata. oesto senza nnpulso ». 

(iid. Elinl: e stato un riferi-
mento culturale assai intimo e 
nnportante per Vespii/iiani fra il 
l!>r,4 e il /%'fi. quando ha disc-
anata le * anatomic ». le vana-
zioni (In Kafl:a. le nature marte 
con i rifiuti. la sene dell'uomo 
e le merci e le * identificazwnt »; 
quando ha dipinto Interno « Stil 
nuovo ». Due forme. Grande soj; 
Uiorno. DaH*;inatomia del dottor 
Deyman. Ritratto con le lampn-
de perspex (opere che durano 
per Venerqia della forma che in 
nalzara il lirismo autobtoarafico 
a simbolo esistenziale). 

Le finure femminili sembrann 
chiamnte in causa da Vespipnani 
un po' come lo sono quelle di 
Thomas Stearnes Eliot: c Nella 
•stanza le donne vanno e ven 
pono I parlando di Michelanpe 
lo ». Ad essere esatti. certo. non 
e di Michelangelo che parlano 
mn di Francis Bacon, anche se 
ne parlano *cnza capire che la 
violenza fino in fondo del pittn 
re inplese le ripuarda da presso. 
Senza queste fiaure femminili Ve-
spipnani non avrebhe pntuto chiu-

SCIENZA 

Permessa dalle nuove conquiste della tecnica 

La corsa verso il 
«cuore della Terra» 

URSS e Stati Uniti impegnati nello studio diretto della crosta terrestre fino al mantello flui-
do sul quale «galleggiamo» - Gli scop? della ricerca - Forse I'anno prossimo i primi risultati 
Gli studi reiativi alia costitu-

zione fisica della terra venga 
no oggi incrementati con parti-
colare interesse per una molte-
plicila di scopi che investono 
sia U settore pratico ed econo 
mico della nostra vita quotidia-
na sia quello della conoscenza 
e della ricerca scientifica. 

Come in quasi tutti i domini 
della scienza e della tecnica. 
anche in quello terrestre si as-
siste ad un ampliarsi di proble-
rni e di esigenze mano a mano 
che la ricerca progredisce e si 
e.Mende. Sembra una contraddi-
zione. ma e l'indice piu evidente 
della fertilita della ricerca scien
tifica: quanti piii elementi co 
noscitivi si ageiungono al pa 
trimonio culturale gia acquisito. 
tanto maggiori sono i problemi 
che si aprono e si pongono. La 
cosa si spiega se si riflette al 
fatto che il progresso pone nelle 
mani degli scienziati e dei n-
ccrcatori noovi e piu potenti 
mezzi di indagine che rendono 
possibile affrontare i problemi 
piu arditi e profondi scatunti a 
loro volta dalla ricerca piu re
cent e. 

Alio studio e aU'indagine della 
struttura delta terra sono oggi 
interessate moltissime e svariate 
categorie di ricercatori: da quel
li dipendenti. ad esempio. dalle 
Industrie petrohfere. dalle com 
pagnie di costruaoni in genere 
(stradale ed edilizia) a quelli 
dipendenti dagli istituti di geo-
desia. geologia. astronomia. Cia 
scuno ha il proprio problema 
specifico che richiede. sia pure 
in dhrerso grado e coo diverso 
accento. la conoscenza di tutta 
la struttura del pianeta che abi-
tiamo e la complessa dinamica 
dei fenomeni che regolano il 
comporUmento degli strati su

perficial! e quelli esterni (me-
teorologia degli strati della bas
sa atmosfera. comportamento fi-
sico degli strati delTaltissima at
mosfera fino al suo confinamen-
to con la materia interplane-
taria). 

Naturalmente il problema del 
petroho concentra oggi su di se 
uno dei massimi sforzi di mezzi 
e dj studi che governi e ditte 
private sono disposti a sostene 
re per la sua piu completa ana 
Iisi. Trattandosi di uno dei prin 
cinah modi con i quali possiamo 
occi disporre di energia. Ie ra 
cioni sono talmente evidenti da 
non valere la pena qui di intrat 
tenerci. 

Preferiamo mettere in eviden 
za. invece. il fatto secoodo cui 
per affrontarlo in tutta la sua 
vastitft occorre cominciare con 
una conoscenza. la piu accurata 
possibile. della struttura fisica 
delle zone esterne del nostro 
pianeta. Oggi possiamo dire di 
avere una descrizione abbastan 
za dettagliata di moltc zone su 
perficiali. Sappiamo. ad esem 
pio. che la crosta terrestre si 
appoggia ad una regione piu in 
terna detta € mantello» ed ha 
uno spessore variabile da 5 a 
40 chilometri circa, i primi tro-
vandosi in corrispondenza dei 
fondi delle zone oceaniche. i 
secondi di zone montagnose. 

II galleggiamento della crosta 
sul mantello (quest'ultimo a vent e 
caratteristicne di fluidita) com-
porta un complesso rapporto di 
dipendenza di quella da questo 
che si esplica. ad esempio. nella 
t deriva dei continenti » secondo 
coi I continenti subiscono degli 
spostamenti rilevabili per quanto 
minimi (si parla di pochi deci-
metri all'anno). Tale complesso 
rapporto, unito all'eslgenza della 

piii accurata conoscenza strut-
turale e chimica deila crosta 
terrestre. ha suggento in questi 
ultimi anni rambiziosissimo di 
?egno di analizzare direttamen 
te. mediante trivellazioni. tutta 
la crosta fino agli strati piu 
profondi e addinttura alia re 
cione stessa del mantello Poiche 
per raggiungere quest'ultima e 
t>ene iniziare con le zone di piu 
facile accesso. i tentativi che 
oegi si fanno sono indinzzati :n 
quelle dove lo spessore della 
cro'ta e. mimmo e cioe nelle 
zone oceaniche. 

Tuttavia anche scegliendo la 
via meno difficoltosa sono ne 
ce^sarie perforazioni che richifr 
dono attrez7ature di proporzic-
m gigante5che. trattandosi di 
perforare 5-10 e anche 20 chilo 
mrtri di roccia. Ed e qui ap 
punto che il problema pud esse
re affrontato e risolto se dispo 
n;amo della tecnica capace di 
realizzarlo. 

Ocgi le esigenze connesFe alia 
ricerca degli idrocarburi hanno 
mdotto a realizzare «tnimenta 
zioni canaci di ispezionare di 
rettamente la crosta terrestre 
fino a profondita di 6 7 ch:lo 
n-etn: e sono propno le cono 
scenze tecnicoscientifiche oonse 
guite per giungere ad un co«i 
important" risultato a dare una 
solida base agli studi mtrapres-. 
per andare oltre. Naturalmente 
le difficolta da superare sono 
immense e si estendono tanto a I 
I'aspetto di ordine tecnico quanto 
a quello di ordine economico 
Ma sono state affrontate e si 
e parlato anche di poter trivel 
lare per il 1968 la crosta terre
stre in una regione oceanica 
nella quale lo spessore e mini-
mo (circa 5 chilometri). Se per 
quella data sara conseguito un 

tale ambiziosissimo traguardo. 
non e dato sapere aitualmente. 
Sta il fatto che vi si lavora ala 
cremente ed e probabile che pre
sto la tecnica delle perforazioni 
del sottosuolo consenta di rag 
giungere direttamente il mantel 
lo su cui c galleggiamo ». 

In un tale problema. come in 
quello spaziale. gareggiano at-
tualmente le maggiori potenze: 
ITtSS e Stati Umti. II nostro 
giomale ha gift dato notizia del 
la notevole po*=izione di avan 
cuardia consegmta dall'Unione 
Sovietica in tale importantissirw> 
campo della ricerca scientific^ 
e tecnica Vedremo quale <lel!e 
due potenze arriverft pnma a 
portare d;rettamente la mano del 
I'uomo a toccare il mantello del 
nostro pianeta. 

Se il problema del petroUo 
costituisce la molla numero uno 
che spinge a realizzazioni cosi 
ambiziose. non si pud dire che 
quello scientifico sia di lieve im-
portanza: lo studio diretto della 
struttura chinrr.ca delle rocce 
esteme e foodamentale specie in 
relazione al ontenuto di elementi 
radioattivi. Tnvellando la crosta 
terrestre si possono studjare di 
rettamente i teson che essa con 
tiene per !a nostra vita quottdia 
na. la loro giacitura e i segni p:u 
eloquent! che parlano delle varie 
fasi storiche attraversate dalla 
terra dai 5 6 miliardi di anni fa. 
in cui ebbe inizio il suo primo 
costituirsi a pianeta del Sole. 

Di qui tutta I*importanza del 
fimpresa e la giustificazione del 
I'enorme sforzo eompiuto dalle 
maggiori potenze per affondare 
il piu profondamente possibile la 
nostra capacita dell'analisi di-
retta. 

Alberto Masani 

dere la t catena * n& montare 
il suo « balletto» con un ritmo 
cosi simile alio sconsolato ritor-
nello di Eliot: * Qui piriamo in
torno al fico d'India I fico d'ln-
ilia fico d'lndia... ». 

Non avrebhe senso par re ipo 
teche sui possibili sviluppt della 
attuale ricerca plastica nella di-
rezione concreta del ritratto e 
deWautortlratto (le stesse natu
re morte col pane di cumpapna 
e le marine hanno un che di spct-
trale nella loro opqettivita che va 
riportato alia scelta della fipura 
umana. pure se esprnnono la 
necessitn poetica di aprire al-
meno una « finestra » sulla vita 
dal chiuso spazio dell'ambiente 
del pittore). Ma un'osservazinne 
e piustc fare dal momenta che 
Vespionani non ha mimmamente 
rmunciiito alia generahzznzwne 
del simbolo: i tuoi pcrsonaopi 
hanno una forte evidenza plasti 
ca realista in quanto tipi di una 
* cronara familiare i>; dicenta-
no assai pracili ai fmi di una 
ueneralizzazume a simbolo. le 
spalle loro non sopportano altri 
pesi. I loro nbiti. i loro uesti 
mondani. i loro sorrisi non fau
na nessuno struppente e crepu 
scolare Imbarco per Citera. non 
danno nessuna prandiosa e ri-
velatrice luce di decadenza. for-
nisconn soltanto un rcpertario per 
un altro cocktail, per una cena 
ancora. 

Da questo punto di vista nessun 
pittore oppi. io credo, ha detto 
cose piu veritiere. o meglio ha 
cominciato a dirle. Vespignani. 
pero. aveva acqtnstato una ca
pacita e un metada realista nel 
lintrecctare i fib dellautobiopra-
fia ai ftli della storia e. nei qua
dri ultimi. questi ftli autobwgra-
fici si limitano a inpuainare con 
una prp;insn mnaha tuneraria 
det « cflffareri sr,uisiti ». La qua
nta della « tessitura > del colore 
e assai alta. tocca il funebre 
splendare di pamnn di Klimt e 
Schiele ma. per usare ancora pa
role di Eliot, cosi stando le cose 
e la pittura: < In questo modo 
il mondo finisce... I non con un 
rombo ma con un lamento ». 

La nuova concretezza analitica 
dei ritratti mi sembra coincidere 
con un allentamento della capa
cita sintetica. mentre pli auto 
ritratti — quanto piti severo e~ 
con se stesso it pittore che con 
pcrsnne e cose familiari! — (Ap
punti per un autorilratto. L'au 
tore e il suo morcante. Autori-
tratto) sono lmmapini nelle quali 
Vespianani scmhra tendere I'orec-
chio al < rombo » del mondo sen
za fare un lamento 

In due quadri ticllissimi. un po' 
nascosti nella mostra. il e rom
bo t del mondo. forse. 6 vera 
mente tale: m un bapliore giallo 
di luce meridiana le pietre di 
Roma si dissolrono. due anqeli 
di Ponle Sant'Anqelo si stapliano 
nello spozio come se si inabis-
tassero in un acquario E non 
credo che ci sia memoria pla 
stica del lummismo nel quale. 
da Cloudio Lorenese a Turner. 
tante volte sono morte e rinale 
le pietre d~ltalm Forse. ancora 
un sentimento « romano». laico 
questo come fu cristtano e cat 
tolico quello apocalittico di Sci 
P'one. che sa vedere e sentire 
Roma come uno dei luophi * tra-
oia » della terra che passano ax-
snroere a simbolo contempma-
neo sotto le mam dt un pittore. 
Anche il Ritratto della moclie e 
opera pregcro'.p di Vespianani 
ritratl:sta: la dnnnn. fiaurata. 
credo, nell'nlto di vendere un 
quadro & vista con quel tanto di 
amore che basta perche il fine 
della vcritd non s^a stravolto. 

Anche qui, si pud dire, la forza 
plastica di Vespianani consiste 
nell'essere luperiore al suo mo-
deUo. familiare e amato. nel sen
so di nporlarlo. senza patet is mo. 
a una tipologui umana contempo-
ranea. E tl « oioco » plastico che 
il pittore ha costruilo fra il 
volto di maschera auipponese e 
le mani nervose e ambiziose i 
un c aioco » crudele e spietato: 
questa figura femminile e il n 
svoito duro delle alUe figure fern 
minili mosse a tempo di balletto 
legoero e ridanciano L'uso delle 
tcmalitd tredde e cnstalline del 
colore e della luce che non la 
scia ombre i qui. come nel Ri
tratto di Titina. assai fur.zwnale. 
Si pud uscire dalla mostra con 
il ricordo di queste fiaure e sen-
tire fischiare nelle orecchie U 
ritornello triste del finale della 
Terra desert a di Eliot: « Ta la. 
Gooniaht. Goonighl. I Good night. 
ladies, pood nioht. street ladies. 
good night. I good night >. 

Dario Micacchi 
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