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L'Ottobre e la cultura BLOK E MAJAKOVSKIJ NEL 1917 MILANO 

Una poesia squarciata 
dalla Rivoluzione 

Tre «incontri» f ondamentali che segnarono la crisi dell'intellettuale russo tradizionale e 
la trasf ormazione radicale della sua concezi one della letteratura - Scegliere «l'incendio 

Sulla rivoluzione d'ottobre 
sono stall scritti libri di ca-
rattere storico e memorialisli-
co che permettono di seguime 
lo svolgimento. Questi libri 
non sono numerosi, e vero. ma 
in alcuni di essi e vivo lo spi 
rito che ammo il '17 e che li 
fa grandi. Negli ultimi de-
cenni gli studi sulla rivoluzio
ne russa stagnano e, comun-
que, non arrivano a quel som-
mi problemi generali che una 
riflcssione storica su quel-
Vevenlo richiama. Non dispo-
niamo. in particolare, di una 
ricerca madernamente svalta 

SUQU intelletluali e sulla cullu-
ra russa a cavaliere del pe-
riodo anteriore e posteriore al
ia rivoluzione. Vorremmo qui 
gettare una breve luce su que-
sto problema, limitatamente 
alia poesia, attraverso tre 
« incontri ». 

11 prima incontro avviene 
tra Zinaida Cippius e Alek-
sandr Ulok. Moglie dello scrit-
tore D. Merezhkovskij, la poe-
tessa Zinaida Gippius era una 
gran dama della Pietrohurgo 
lelteraria e si trovava al cen-
tro del movimento simbolista 
p dellp enrrenti religiose della 

Vladimir Maiakovskij sulla Piazza Rossa di Mosca, il 1. Maggio 
del 1928 

Russia del prima Novecento. 
Ad Aleksandr Blok, il futuro 
autore del Dodici, la legava 
un'amicizia antica. Al princi
ple dell'ottobre del 1917 la 
Gippius ebbe con Blok un col-
loquio telefonico che, per lei, 
equivalse a una catastrofe spi
ritual. 11 socialista rivolu-
zionario Boris Savinkov. che 
aveva fatto parte del governo 
provvisorio ed era stato im
plicate nella fallita rivolta 
controrivoluzionaria del ge
nerate Kornilov, aveva deciso 
di organizzare un giornale an-
tibolscevico. 

Naturalmente. la Gippius 
aderi a quell'iniziativa al pari 
di molti altri scrittori e intel-
lettuali. La G'tDpius. ami. eb 
be I'incarico di reclutare nuo 
vi aderenti. A Blok. essa ri 
corda. lelefono soltanto all'ul-
timo momenta, per invitarlo 
alia prima riunione essendo 
certa che egli sarebbe stato 
dei loro. Blok rispose. invece. 
con un rifiuto: « A un giorna
le cost non posso partecipa-
re». Segui un colloquio che 
segnava una completa e re-
pentina rottura tra persone 
per tanti anni legate non solo 
da un rapporto personale. ma 
da una comunanza di inleressi 
culturali e sociali. Quando la 
Gippius pose a Blok una do-
manda che le pareva persino 
assurda. se cioi non fosse per 
caso dalla parte dei bolscevi-
chi, Blok rispose: < Si, se vuo-
le. sono piuttosto coi bolsce-
vichi». 

In seguito Blok col poema I 
dodici. che fu pubblicato nel 
febbraio del 1918 su « Znamja 
truda * (La bandiera del la-
voro), giornale dei socialisti 
rivoluzionari di sinistra, rup-
pe definitivamente col suo 
vecchio ambiente letterario. 
meritandosene Vodio con quel 
« tradimento >. L'ultimo incon
tro tra Blok e la Gippius av-
venne per caso un giorno di 
settembre del 1919. poco prima 
che la Gippius lasciasse la 
Russia per sempre. Si incon-
trarono in tram e la scena, 
come e riferita dalla Gippius. 
fu assai triste. Stringendogli 
la mano per Vultima volta, la 
Gippius voile sottolineare a 
Blok che quel gesto era « sol
tanto personale»: sul piano 
€SOciale* erano nemici. per 
sempre. 

Una xi lografia di A. Gonciarov per il poema « I dodici > di A Blok (particolare) 

Che significava un'avversio-
ne politico tanto profonda da 
lasciare a stento sopravvivere, 
nell'estremo addio. un filo del 
legame di un tempo? L'intel-
lettualita russa, che si dispo-
neva su diverse linee di op-
posizione al vecchio regime 
zarista, paventava piii di ogni 
cosa lo sviluppo della rivolu
zione borghese in rivoluzio
ne socialista. Questa equiva-
leva, per loro, alia fine della 
Russia. E suonava loro sacri-
lego I'appello che veniva da 
un membro amato della loro 
«classe >, Aleksandr Blok: 
< Con tutto il corpo. con tutto 
il cuore. con tutta la coscienza 
ascoltate la Rivoluzione ». 
Ivanov-Razumnik spiega le ra-
gioni dell'esecrazione inconci-
liabile di un Merezhkovskij e 
della sua consorte, per il ri-
volgimento bolscevico. Me
rezhkovskij si illudeva che la 

Russia, prima della rivoluzio
ne, fosse unita, divisa soltanto 
tra un < not > (la societa) e un 
c loro > (la burocrazia) e che 
bastasse spazzar via Vappa-
rato burocralico zarista per-
che la societa russa si gettas-
se come una sola forza contro 
il nemico esterno, la Germa-
nia, lo vincesse e aprisse la via 
alia formazione di una nuova 
grande Russia «democrati-
ca i>, permettendo aH'intelli-
gentsija di mantenere la sua 
posizione egemonica nella so
cieta. La rivoluzione di feb
braio. invece. dimostro a tutti 
che la societa slessa era spez-
zata in due campi e che quel 
« noi» era una parte soltanto 
della societa. civile e ad esso 
si opponeva un altro « noi », 
pi« potente. Se intellettuali 
come Merezhkovskij e la Gip
pius, vedendo crollare le loro 
ingenue speranze. non pote-

Sul tenia « Cinquanf anni di socialismo » 

A Parigi dal 14 al 20 novembre la 
«Settimana del pensiero marxista» 

Un dibatti to larghissimo e aperto nella g rande sala della Mutualite — A colloquio 
con il compagno Garaudy — I rapporti fra marxismo, psicanalisi e strutturalismo 

PARIGI, ottobre. 
Da cinque anni, la Settima-

na del pensiero manista costi-
tuiscc in Francia un foro ec-
cczionalc di dialogo intellet-
tuale. La sala della Mutualite 
colma di tremila persone. 
straripante di studenti del 
Quartiere latino, cui si mesco 
lano militanti operai. sindaca-
listi. professori — questo stra-
ordinano incontro di massa 
che per meta scmbra meeting 
e per meta corso unixersita-
rio — e l'immagme che mi 
porto dietro. concreta e qua
si esaltante intellettualmente. 
della vitalita di un dibattito 
marxista che awiene tra la 
folia. Dalle 20 a mezzanotte. 
nella Sala Grande della Mu
tualite non si trova un posto a 
sedere, se non si arriva con 
un'ora di anticipo. e quando 
non ci si siede sopra. amnios-
so che si troxi. anche sul pa 
vimento. una fetta di spazio. 
Tutti. n quasi tutti. prendono 
appunti. c sembrerebbe I'anfi 
tcatro della Sorbona se. a 
fianco. non ci si trovasse un 
la\oratore col giaccone di 
cuoio. o con la casquette ap-
poggiata sulle ginocchia. che 
scmbra uscito da una fotogra-
fia del Fronte Popolare. 

Quest'anno. la sesta setti-
mana (dal 14 al 20 novembre) 
assume temi ardui e poderosi. 
collegando tra loro due eventi. 
il ccntenario della pubblica-
zione del Capitale e il cin-
quantcsimo dell'Ottobre. Cin-
quant'anni di socialismo: Vap-
porto del socialismo alia so
cieta moderna; questo c il 
titolo generate della settima-
na. Organtzzatore della mani-
festazione e il CERM (Centre 
d'etudes et de recherches mar-
•istes) , il cui direttorc & 

Roger Garaudy. e vice diret-
tore Nicolas Pasquarelli, un 
compagno di origine operaia 
(tredici anni di fabbrica alia 
Nerpic. oflicina di costruzioni 
idrauliche di Grenoble, prima 
di passare all'attivita politica 
militante. e quindi alia dire-
zione. dal '62 al "65. della 
scuola centrale del PCF). Con 
Pasquarelli — il cui nome dice 
chiaramente l'origine corsa — 
ho una lunga conversazione 
nella sede del CERM. tutta 
nuova di zecca — vetri. cro-
mi. uffici funzionali — appena 
finita di ricostruire sullo sche-
letro di un palazzetto fine se 
colo del Boulevard Auguste 
Blanqui: redificio. cosi am-
pliato. ospita adesso anche lo 
Istituto « Maurice Thorez >. 
Le direzioni e gli oricntamenti 
del CERM. per il 1968. sono 
stimolanti: l'attivita di studio 
afTrontera due cardini delle 
nuo\e scienze. la psicanalisi e 
lo strutturalismo. 

Ai lavori di ncerca del 
CERM — che impegnano in 
ognuno dei due gnippi una 
Irentina di professori o stu 
diosi comunisti — \anno gia 
dando un contributo Lacan e 
Lery-Strauss. ambedue inte-
ressati da questo approccio, e 
dalla prospettiva di esplorare 
la validita delle conclusion! 
cui si giungera nel delineare 
un rapporto tra marxismo e 
psicanalisi. tra marxismo e 
strutturalismo (e impossibile 
oggi. mi dice Pasquarelli. pre 
scindere. ad esempio, dall'ope 
ra di un uomo come Lery-
Strauss il cui ultimo libro U 
miele e le ceneri e stato ven-
duto in Francia a 300.000 co-
pie, diventando un evento cul
tural di massa). Si tratta. in 
questi due settori segnalati, di 

dibattiti a porte chiuse. di cui 
pero si avra ampia notizia at
traverso la pubblicazione di 
speciali fascicoli. contenenti 
le ricerche e il dibattito. Ma 
tomiamo alia prossima Setti 
mana del pensiero marxista. 

Le serate saranno dedicate 
a: 1) socialismo. scienza e 
tecnica; 2) socialismo ed eco-
nomia; 3) socialismo. demo-
crazia e persona umana: 4) 
socialismo e cultura; 5) socia
lismo. pace e liberazione na-
zionale. II primo tema e attua-
lissimo: 1'URSS e arrivata a 
esplorare Venere. e il rappor
to che Kaldych. presidente 
dell'Accademia di Scienze del-
I'URSS. presentera sullo svi
luppo tecnico sovietico. in rap
porto alio sviluppo sociale ed 
umano. avra una risonanza di 
prima mano. 

Per la prima volta. oltre alio 
studioso sovietico. prenderan-
no la parola. in questa sesta 
settimana. altri due stranieri. 
esponenti delle scienze nei 
paesi socialisti. il cecoslovacco 
Henri Filipec, dell'Accademia 
di Scienze della Cecoslovac-
chia. sul tema « socialismo e 
economia ». e 1'ungherese Bela 
Kopeczi. membro dell'Accade
mia ungherese. su « socialismo 
e cultura >. Ma il dibattito non 
si limitera ai marxisti: pren-
deranno ad esso parte di pri
mo piano alcuni laid cattolici 
e protestanti. come Georges 
Montaron. direttorc di Temoi-
gnage Chretien, e Georges 
Casalis. professore di teologia; 
alcuni esponenti della FGDS. 
come il deputato Louis Mer-
maz. segretario generate della 
Convenzione delle Istituzioni 
Repubblicane, e il deputato di 
Parigi Claude Estier; inter-
verra su c socialismo e cultu

ra » un intellettuale assai po
polare, Max Pol Fouchet. re-
sponsabile di tutte le trasmis-
sioni culturali della televisione 
francese; e Robert Montva-
lon. direttore di Terra intera 
una rivista scientifica specia-
lizzata. parlera su «sociali
smo e mondo moderno *. In-
\ece . saranno quest'anno as
sent! tcorici e pensatori della 
chiesa francese. dopo il di\ie-
to formale opposto alia loro 
partecipaz;one da monsignor 
Veuillot. che ha lanciato il suo 
diktat: c Quest'anno non voglio 
vedere sottar^: alia settimana 
del pensiero marxista ». 

Roger Garaudy. direttore 
del CERM. ha voluto riassu-
mere per i lettori de I'Uni'fd. 
in queste linee essenziali. la 
sostanza e I'orientamento della 
Settimana: <Nel 1867 appari-
va il primo volume del Capi-
tale di Carlo Marx. Nel 1917. 
fondandosi sul metodo di ana 
lisi delle leggi di sviluppo del 
capitalismo scoperte da Marx. 
la prima rivoluzione socialista 
si installava profondamente 
nella storia. Era. come scri-
ve\a allora Paul I^nge\in: 
" L'inizio della speranza". 
Alio studio degli insegnamenti 
attuali che si possono trarre 
da questo doppio anniversario. 
sara consacrata quest'anno la 
Seffimana del pensiero mar
xista. L'esperienza di un mez
zo secolo di costruzione del 
socialismo ha dimostrato che 
nessuna delle miserie e dei 
servaggi deH'uomo erano fa-
tali. 

c La prova c stata fatta che 
i rapporti di produzione socia
listi permettevano di toccare 
un ritmo di sviluppo economi-
co e tecnico superiore a quello 
del capitalismo; che esso per-

metteva di dare ad ogni uomo 
e a qualsiasi uomo l'accesso 
alia cultura piu elevata e di 
assicurare il pieno espandersi 
dei doni e delle capacita di 
tutti. A partire da questo bi-
lancio prestigioso. possibilita 
infinite sono aperte dal socia
lismo per la trasformazione 
del mondo. della societa e del-
I'uomo; e ogni serata di que
sta Settimana sara consacrata 
alio studio dei problemi posti 
dallo s\iluppo del socialismo 
nel 1967 prendendo cura co-
stante di distinguere. secondo 
1'insegnamento di I^enin. nella 
Rivoluzione d'Ottobre. cio che 
ha un valore universale e cio 
che e specificamente russo. 

< I problemi saranno affron 
tati nello spirito di lavoro 
abituale del CERM. vale a 
dire non dimenticando mai la 
raccomandazione di Lenin: 
" Uno degli errori piii grandi 
e piu pericolosi che possono 
eommettere i comunisti e di 
credere che si possa per cosi 
dire fare la rholuzione con i 
soli rivoluzionari ". I comuni
sti sono convinti che sul piano 
teorico il marxismo non pud 
essere soltanto sviluppato dai 
comunisti e nemmeno soltanto 
dai marxisti. Per questa ra 
gione fondamentale: che esso 
e una scienza e non la dottrina 
di una setta. 

c L'ultima sera, il segretario 
generate del PCF. Waldek Ro 
chet. fara il bilancio delle ri 
cerche. dei |a\ori. delle con 
troversie e mettera in luce le 
prospettive del lavoro coraune 
per la costruzione dell'avveni-
re socialista della Francia >. 

Maria A. Macciocchi 

vano non nutrire un odio pro-
fondo per la rivoluzione, il lo
ro risentimento dovette tocca
re Vacme quando si avvidero 
che il loro stesso mondo in
tellettuale era diviso e che 
un sia pur piccolo ma scelto 
gruppo di letterati a loro vici-
ni (Blok, Belyi, Brjusov) ac-
cettava la rivoluzione con un 
atto che era di abnegazione, 
ma anche di coerenza con tut
to un atteggiamento spiri-
tuale. 

Per questo Blok nel suo ar-
ticolo L'intelligentsija e la ri
voluzione (gennaio 1918) rim-
provera i suoi ex compagni di 
casta e di cultura di aver gio-
cato irresponsabilmente con le 
idee rivoluzionarie e di riti-
rarsi ora davanti alle forze da 
loro stessi evocate: « Noi ama-
vamo questa dissonanza. que
sti ululi. questi suoni. questi 
inattesi trapassi... neU'orche-
stra. Ma. se li amavamo vera-
mente. e non ci solleticavamo 
soltanto i nervi in un teatro 
alia moda dopo pranzo. dob-
biamo ascoltare e amare que-
gli stessi suoni adesso che pro-
manano da un'orchalra uni
versale T>. 

Per Blok la rivoluzione non 
era stata un solleticamento di 
nervi. Ne aveva da tempo av-
vertito Vavvicinarsi lento, sot-
terraneo. e ne aveva poi sa-
lutato Varrivo che. per la sua 
cultura. significava distruzio-
ne. 11 secondo incontro ne da 
il tragico senso. Avviene tra 
Blok e Majakovskij. e lo rife-
risce Majakovskij stesso. per 
il quale la rivoluzione era un 
atto di creatira salrezza non 
solo atteso, ma affrettato con 
I'attirita politico e poetica. 
Nell'ambiente stesso di Maia
kovskij. quello dealt artisti di 
avangvardia. VOltobre non 
aveva posto dilemmi anqoscio-
si. come per • Varhtocratico 
ambiente simbolista pielrobur-
ghese: «Accettare o non ac-
cettare (VOltobre)? Questo 
problema per me (e per gli 
altri moscnri1ifutnri<;1i) non 
esislera. Mia la rivoluzione ». 

L'incontro Ira questi due 
noeti arrenne nei aiorni del
ta rirohizione. davanti al Pa
lazzo iVinrerno Maiakovskij 
tf ?<>T7f» fb'nmnrp rfn un vnrno 

Altksandr Blok 

» 

niagro, curvo, in divisa mili-
tare, che si scaldava a un fa-
Id. Era Blok. II colloquio fu 
laconico, essenziale. Maja
kovskij chiese: <t Le piace? ». 
Blok rispose: «Choroscio» 
(va bene), e soggiunse: « Nel
la mm casa di campagna han-
no incendiato la bibiiofeca ». 
Negli occhi di Blok e'era « an-
goscia *, dira poi Majakovskij 
nel poema Choroscio! (Be
ne!), ripetendo I'episodio. E. 
nel breve articolo scritto nel 
'21 in occasione della morie 
di Blok. afferma che nel con 
trasto tra quel « bene » e quel-
l'<t hanno incendiato la biblio-
teca ». tra questi due momenti 
fantasticamente fusi nei Do 
dici. Blok « nella sua poesia 
non scelse ». 

Majakovskij aveva scelto 
I'* incendio » e in esso vedeva 
il « bene >. Majakovskij e sta
to I'unico vero e grande poeta 
dell'Ottobre. Solo in lui il 
<i poeta rivoluzionario % e il 
« poeta della rivoluzione •» fa-
cevano tutt'uno. Percio. ha 
scritto la poetessa Marina 
Tsvetaeva. Majakovskij e « il 
miracolo dei nostri giorni. il 
suo massimo armonico >. II 
terzo e ultimo incontro avvie
ne. dunque, tra Vladimir 
Majakovskij e Marina Tsve
taeva Un incontro simbolico, 
questo. svolto sulle pagine 
della Tsvetaeva. la quale tor-
no nel suo paese. dopo il lun-
go periodo di emigrazione. al
ia vigilia della seconda guer-
ra mondiale. e vi mori suicida 
una decina di anni dopo il sui-
cidio di Maiakovskij. A Maia-
kovskii la Tsvetaeva si rivolse 
con un ciclo di spietatamente 
lucide e drammatiche poesie 
scritte in occasione della mor-
te del poeta. nonche nei saggi 
in prosa. quando s'interrogava 
sul posto che a un poeta spet-
la nel suo tempo storico, in 
un tempo di rivoluzione per 
lei come per Majakovskij. Es
sere « contemporaneo > signifi-
ca. scrive la Tsvetaeva. «crea-
re il provrio tempo, non ri-
specchiarlo. Si. rispecchiarlo. 
ma non come uno sppechio. 
bensi come uno scudo. Essere 
contemporaneo e creare il 
propria tempo, cioe combat-
tere contro i nove decimi di 
esso cosi come si combatte 
contro i nove decimi della pri
ma minuta >. 

L'idea del rapporto « poeta-
tempo > che la Tsvetaeva si
gnificava, nasceva da un de-
stino singolare, e vero, ma in-
sieme indicativo di un'eta la-
cerata. Inconciliabilmente ri-
belle di tempra. essa non pote 
consentire alia rivoluzione, e 
fu aliena. ancor piii. agli am
bient! degli emigrati. dove vis-
se. Sp Majakovskij era il c mi
racolo della rivoluzione». la 
Tsvetaeva ammetteva anche 
dei «contro-miracolh. L'esem-
pio che porta e quello di Cha-
teubriand che non fu con la 
rivoluzione. ma contro e pre-
paro nella letteratura la rivo
luzione del romanticismo. co
sa che non sarebbe avvenuta 
< se la Rivolvzione lo avesse 
preso nel suo giro, facendogli 
scrivere pamphlet politici*. I 
quali pamphlet, essa aggiunge 
a confutazione di certi critici 
banali. c in Majakovskij sono 
geniali. forti di tutta la forza 
lirica da lui stesso in SP soffo-
cata». Marina Tsvetaeva ri-
corda una discussione che si 
tenne a Mosca all'inizio deali 
anni irenta. Tl fatto sensazio-
nale di quel dibattito sulla 
poesia fu Vinterrento di Pa
sternak. di cvi la Tsvetaeva 
ripoiia una frase. in cui si as-
somma il suo stesso pensiero: 
* 11 tempo esiste per Vuomo. e 
non Vuomo per il tempo *. 

Accettando la rivoluzione. re
sist endole. i voeti rus.si porta-
vano la rivoluzione dentro di 
se. e nella lunga storia che 
comincia con Vottobre del 1917 
soffrirono e agirono col loro 
pooolo. anche quando. come 
Marina Tsvetaeva. erano fi-
sicamente staccati da esso. 
parteciparono e coXlaborarono 
alia loro epoca. anche quando. 
come Pasternak, sembravano 
porsi al di sopra di essa. Ap-
partennero a una aenerazkme 
che «dissipo i suoi poeli». 
come si espresse Roman 
Jakobson in un saqgio che e 
forse il piu riro e prohlemati-
co che si abbia su Maial-nv-
skii. Anche per la poesia VOl
tobre fu una pietra miliare. 
Decpnni di latte. rff delusioni. 
di disperazioni. di slanci. di 
opere. di collisioni politiche. 
socinli. etiche. derenni di sn-
litudine e di loUdariefa. di 
ovvressinne e di riroltn hanvn 
frnrato la loro roce imnrere-
dthflp veil a novsia e hanno le-
stirnaninln lealwnte in essa 
delln fatira p delta qioia che 
Vuomo vrora creando. con se 
stesso, it futuro. 

Vitfforio Strada 

Vigorosa personale 
di Fernando Farulli 

PRESA DIRETTA 
SUIT UOMO 

E LA FABBRICA 

Fernando Faru l l i : « Spazio dell'uomo (operaio) >, 1967 

La « personale t di Fernando 
Farulli alia Gdllcna Ber^imuii 
di Milano e sen/a dubbiu una 
mostrn forte e di rilievo Fa
rulli e \enuto dalla sua Firen?e 
e da Piombino. dove volentieri 
lavora. con un gruppo di tele 
tra le piu Mcure ch'etfli abbia 
dipinto in c|tie>ti ultimi anni. 
Vi si legfie un impegno serio, 
una concentiazione poetica ap 
passionata. una coerenza die non 
si e slabbrata o logorata nel 
corso degli anni. Anzi: e giusto 
dire che egli. oggi. nesce a n 
proporre una «enc d'immagini 
a lui familiari con accenti an
che piu energici di qualche tern 
po fa. 

Le sue fabbriche rugginose, 
incandescenti e sulfuiee. «-can 
dite con discino aspro. smar-
ginato e tagliente. hanno ormai 
una fisionomia ben ricono<-ci-
bi'e Ma in questa mostr.i. Fa
rulli riesce. dall'interno delle sue 
precedenti clausole plastiche. a 
rinnovarne in piu d'un caso la 
definizione espressiva. renden-
dola piu suggestiva e uo!enta 
con soluzioni msolite. di fron 
tale evidenza. con prospettive 
dirupate, con scorci vivamente 
contratti. 

Ne risulta un paesaggio ur-
bano di un'urtante epici'a. ca-
nco di baglion. cupo c roman-
tico. A guardarlo \engono in 
mente le parole di Michelct. 
nel suo famoso discorso •>u Ge 
ncault. alia vigilia della rivo
luzione del MR: «La folia, i 
misten delle grandi masse uma-

iu\ la fantusmagoria delle oscu 
re orficme... chi dipingeia tutto 
cio? *. In fondo e questo il « cli-
ina poetico» di Farulli. Egli 
tende i suoi modi espre^sivi si 
no a renderli tuigidi. smo a da 
le ad e.ssi \eemenza ed elo 
quen/a. sino a fame affocati 
nuclei del centimcnto Questo e 
il suo particolare « romantici 
MIIO>. che peio e un « .uinan 
ticisino i roiisapewile e contem 
poraneo. 

Fra i quailn pui intensi della 
mostra sono <\A ind.caie * l.o 
spazio dell'uomo (operaio) *. 
« Pacsanpio a sud di Piombino » 
tlhvtvto nella fahlmca*. <.l'ae 
saanio a nord tit Piomhmo »•. 
Do\e Faiulh in=uinina affionta 
di petto la rappresenta/ioue do 
\ e la su.i visione e dici.iiiio 10 
si. in «piesa diretta ^ e li 
die egli da il meglio «!• sp 

Non e difficile cap re che tin 
artista come Farulli si colloca 
fuori sia del -i gusto » che delle 
pieoccupa7ioni del <disini|)o 
gno ». La linea su cui <=i mtio\e 
corre liberaniente da Siqueiros 
a Guttuso. ma e una lim-.i 
acquisita neH'intimo. fatta di 
ardore e risentimento che gli 
appartengono. che sono solo sum 
La mostra alia Gallcria Herga 
mini riconfernia dunque !•.• sue 
qualita. ma le riconfernia nel 
loro moniento d matin it.i. nrl 
momento della sua m.mg>oir 
energia" iTgurativa 

m. d. m. 

ROMA 

CENTO ANNI 
DI PITTURA 
MESSICANA 

David Alfaro Siqueiros: c Autoritratto i 

L'Istituto ita'o-iatino amc-riid 
no di Roma (EUR. piazza G. 
Marconi) ospita la mostra « Cen 
to anni di pittura mesaicana. 
1867-1967». La mo-tra e stata 
organiz/ata nel quadro delle 
manifestaziom deila Settimana 
culturale mcsiicana e compren 
de oltre settanta opere fra pit 
ture e incisiom. La sce.ta e 
abbastanza larga e senza esclu-
sioni di tendenza artistica. La 
qualita, il significato tutto con
temporaneo di arte pubblica rea-
hsta e. per 1'arte messicana. 
consegnato particolarmente alia 
pittura murale e ai comp!c->si 
monumentali architettonic;. 

La pittura d: cavalletto e. 
forse. meno importante e nuo 
va ma e comunque ncca di 
opere natc sulla spinta crea 
trice e tecnica della pittura mu 
rale. La grafica, quella degli 
anni della rivoluzione :n parti
colare. e di una ricchezza e di 
un'originalita inesaunbili. In 
questa stessa mostra limitata 
e evidente, la do\e cade la con-

ctzione murdii-ta o fa d.fetto il 
sentimento pro.e:ar.o. che la pit
tura messicana perde I «uo. ca 
ratten naziona'i e il suo valore 
intema7ionaii;'.a 

iianno particolare sp-cco r.ella 
mostra i pae.-aggi di quel pre 
cur«ore che fu il dr .\:I. d 
tragico « Incidence nella mime 
ra* di Da\id Alfaro Siqueirot. 
prescnte anche con un « Auto-
ritratto » che e di quei « pezzi » 
di pittura che non si dimentica-
no piu: la e Resurrezione di 
Lazzaro > di Jose Clemente Oroz-
co: la c Donna che macma » di 
Diego Rivera e c Lo regma Ma 
riana > di Alberto Gironella. Si 
fanno not a re anche le pitture 
di Ramon Cano. Jose Lu.s Cue 
vas. Frida Kahlo, Roberto Mon 
lenegro. Juan O'Gorman. Pa 
bio O'Higgms c Rufino Tamajo 
Per la grafica ricordiamo I'.nar-
nvabile Posada, e poi Mende/. 
Zalce e ancora Orozco e Si
queiros. 
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