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// dopoguerra 
in Italia 
e I'avvento . 
del fascismo 

Un'importante opera di Roberto Vivarelli 

La destra «sovversiva» 
alia conquista dello Stato 

II legame politico e finanziario di Mussolini e dei nazionalisti con gli industriali — Un 
fronte di classe aggressivo e omogeneo — La questione delPinterventismo democratico 

Mussolini, In una delle sue tipiche « demagogicht c pose » durante un comizio nel 1919 

Rassegna televisiva di Montecarlo 

Uno scapolo sovietico 
nelle mani dei tedeschi 
Discutibile adattamento di Kautner per il piccolo 
schermo della commedia «II tempo delPamore» di 
Kataiev — Scadente originale televisivo giapponese 

Dal nostro tnviato 
MONTECARLO. 7 

Sembra una caratteristica 
tulta tedcsca quella di anda-
re sempre a cacciane il naso 
in casa d'altri con scarsa o al-
meno supcrficiale cognizione 
di causa. E' quel che vien fat-
to di pensare. ad esempio. ve-
dendo la commedia dell'auto-
re sovietico Valentin Kataiev. 
II tempo dell'amore, portata 
sul piccolo schermo dal pur 
sensibile e dotato regista te-
desoo Helmut Kautner. 

Ancorche vi siano diversi 
motivi original] sia nel testo 
originario che nella versione 
televisiva — come '.'intervento 
dello stesso Kataiev nella fun-
zione di ironico commentatore 
— non si pod evitare rimpres-
sione di una trasmissione 
troppo attenta al gioco sceni-
co e troppo poco a quello dei 
aentimenti e dei caratteri che 
costituiscono. in effetti. la so 
stanza della garbata ma non 
eccelsa commedia 71 tempo 
den'aniore. 

La vicenda. infatti. ancor
che Improbabile, non riserva 
ecoessive sorprese nel suo len
to e farraginoso dipanarsi. Un 
giovane e valente chirurgo so
vietico e ingaggiato da un or-
ganismo statale per andare ad 
aHestire e dirigere un nuovo 
apparato ospedaliero In un 
paese africano ad una sola 
condizione: che egli sia conju
gate Sebbene ad una sola set-
timana dalla scadenza del ter-
mine utile, il giovane chirurgo 
non si da pensiero della que
stione perche. forse troppo 
convinto delle sue possibility. 
gli sembra estremamente fa
cile scegliere. quando vorra. 
tra quattro ragazze di sua co-
nosceraa. 

Naturalmente saltano fuorl 
le solrte oompUcazkmi ed i so-
Hti equJvod ma. alia fine, non 
•ltrettanto naturalmente. il 
giovane chirurgo riuscira a 

trarsj brillantemente d'impac-
cio salvando insomma capre 
e cavoli o. con parole piu for-
bite. convolando a giuste noz-
ze con l'amata e ottenendo. 
altresi. 1'incarico cui ambiva. 

Ci6 che. d'altro canto, non 
deve scandalizzare; piuttosto 
quel che sconcerta e la prolis-
sita e la seriosita con le qua-
li Kautner ha voluto darci 
conto di qucsta amena sto-
riellina. quando occorreva una 
mano ben altrimenti piu leg-
gera e scanzonata per render-

La scomparsa 

del regista 

sovietico 

Ivan Pyriev 
MOSCA. 7. 

II regista sovietico Ivan Py
riev e morto oggi. all'eta di 66 
anni (era nato fl 4 oovembre 
1901). Dapprima attore teatrale. 
poi soggettista cinematoarafico. 
esordi come regista nel 1928. 
altemando in seguito film di ca-
rattere drammatico e altri di 
impostazione satirica. Pyriev 
raggiunse larga quanto discuss 
notorieta. anche all'estero. con 
akune opere dichiaratamente 
c ottimistiche > ed economiasti-
che. quali La legoenda della ter
ra siberiana (1947) e I cosacchi 
del Kuban (1930). tipiche di un 
certo periodo della storia del ci
nema sovietico. Ma il suo ricor-
do restera forse meglio afftdato 
all'estroso tentativo di AUe set 
di sera dopo la guerra (1944). 
dialogato in vers]; o alia son-
tuosa illustrazione dell'Jdiota di 
Dostoievski (1958). Pyriev ave-
va ricoperto per lunghi anni inv 
portanti cariche neH'Unione dei 
dneasti. ed aveva rkevuto pre-
mi ed onoriAcenze. 

la appunto in tutto il suo esi-
guo e pur tuttavia sufficiente 
decoro; anche se 1'Unione So-
vietica e gli aiuti che essa 
fornisce al terzo mondo risul-
tano per la circostanza visibil-
mente posticci. 

Oltre a cio non rimane molto 
altro da registrare per oggi 
se non un originale televisivo 
giapponese — trasmesso dopo 
un intermezzo di irrilevanti 
balli e balletti piu o meno ete-
rodossi presentati rispettiva-
mente dalla Grocia e dalla Po-
lonia — intitolato La presenza 
del sorrtso e imperniato su 
una idea Interessante ma non 
roerentemente realizzata. E' 
una storia a meta gialla e a 
meta sociologica: in un quar-
tiere residenziale da ceto me
dio nei dintorni di Tokio vie-
ne commesso un tentato omi-
cidio E qui prende avvio tut-
ta una serie di vicende paral-
lele: la donna vittima dell'ag-
gressTone. stando ai pettego-
lezzi. sembrava condurre una 
doppia vita: un giovane ope-
raio fortemente indiziatn ab 
bandona improwisamenfe il 
posto di lavoro; e via dicen-
do: finche ecco. del tutto ino-
pinato. anche qui fl lieto fine. 
L'aggressore e un estraneo al-
l'ambiente e tutto sbolle: la 
piccola. gretta comunita si 
rinfranca e la vita, con soddi-
sfazione generale. torna a 
sorridere tra le indistinte vil-
lette «tre stanze piu servizi ». 

Quello. dunque. che poteva 
essere il punto di partenza per 
una indagine su un problema 
veramente attuale sulla cosid-
detta societa affluente con-
temporanea (e particolarmen-
te su quella giapponese) si di-
sperde cos) in una specie di 
mal congegnato canovaccio 
da dove soltanto un'aquDa co
me Perry Mason avrebbe po
tato usdrne senza troppo sfi-
gurare. Ma non c'era. 

Sauro Borelli 

Ancora un'opera sul fasci
smo (Roberto Vivarelli. II do
poguerra in Italia e I'avvento 
del fascismo. Vol. I: < Dalla 
fine della guerra all'impresa di 
Fiume >. Napoli. Istituto ita-
liano per gli studi storici. 1967. 
pp. 620. L. 7 000). ed un'opera 
importante. \*\ ricerca del Vi 
varelli e assai minuziosa. ma 
non rischia di disperdersi e 
frantumar.si neU'analisi di 
problemi particolari o di mi
nor rilievo, perche questi sono 
esaminati, in generale. nel-
I'imponente apparato di note. 
sicche il testo mantienc- una 
notevole chiarezza espositiva, 
centrando le question! ed i 
momo'iti fondamentali. 

Ak-uni problemi che il Vi-
vaiolli confina nelle iH)te. pe-
r6. avrebbero richiesto. a mio 
parere. una trattazione piu am 
pia e distesa. ed in primo luo-
go quella del flnanziamento del 
Popolo d'Italia. Gli storici fi-
nora hanno dlscusso soprat-
tutto intorno al valore delle 
testimonian/e che si hanno sui 
rapporti diretti tra Mussolini 
e gruppi industriali e non sono 
arrivati. per la difTlcolta di 
stabilirne la piena attendibili-
ta. ad una soluzione definiti 
va II Vivarelli evita lo sogl io 
costituito da tale difRcolta. fa-
cendn fare a tutta la questio
ne un buon passo avanti. per 
che mette l'accento sulla pub-
blicita che gli industriali con-
cexlevano al giornale. indican-
do cos! un efTlcace strumento 
d'indagine sui rapporti tra le 
forze economiche e la stampa: 
ma non s\iluppa poi questa 
acuta osser\Tazione in una ri
cerca piu ampia. e magari non 
limitata al solo Popolo d'ltalia. 

Resta per6 da lui pienamen-
te affermato il legame. politico 
e finanziario. tra la destra eco-
nomica e quella politica (e non 
solo tra Mussolini e gli indu
striali. ma anche tra questi 
ed i nazionalisti). 

Per la verita Vivarelli af-
ferma anche che «conoscere 
Tessenza economica di una de-
terminata politica. scoprirne 
nel riflesso ideologico l'intima 
e piu autentira voeazione. non 
Bignifica possedere la chiave 
per intenderne tutte le ragio-
ni di successo. il quale, quan-
to piu dipende dal consenso 
di un numero cospicuo di uo-
mini. tanto piu rimane in gran 
parte affidato a fattori del tut
to irrazionali». II Vivarelli 
discorre percid di « realta psi-
cologica ». e non si vuole cer
to negarne il peso, ma la stes-
sa « irrazionalita ». pud esse
re. ed e stata. provocata e 
diretta attraverso la stampa ed 
attraverso l'attivita di certi 
gruppi intellettuali. 

La presa di alcuni motivi 
nazionallstici su vasti strati 
del pubblico. andrebbe studia-
ta. a mio parere. proprio in 
questa vasta prospettiva. con 
una piu attenta analisi dei 
mezzi di persuasione attraver
so i quali venivano stimolati. 
e indirizzati verso precisi ob-
bietti\i politici. atteggiamenti 
c irrazionali» nella opinione 
pubblica. Tutta la ricerca del 
Vivarelli. del resto. e attenta 
a cogliere. dietro la superficie 
dei discorsi e della propagan
da. le ragioni di fondo. chiare 
e comprensibili. di posizioni 
talvolta apparentemente con-
traddittorie e confuse, con una 
impostazione su cui non poco 
deve avere influito la Iezione 
del Salvemini (di cui il Viva
relli ha curato gli scritti sul 
fascismo nell'edizione feltri-
nelliana). 

II fronte 
di destra 

In quest'opera e messa in 
evidenza 1'esistenza di un 
solido fronte di destra. non 
solo molto aggressivo. ma 
anche notevolmente omoge
neo. nonostante I'apparente 
varieta di certi atteggia 
menti esteriori. Direi che uno 
dei suoi pregi maggiori e da-
to proprio dalla chiarezza con 
cui il Vivarelli riesce ad indi
v i d u a l le reali posizioni poU-
tiche dei gruppi e dei partiti. 
Per la compnensione di un pe
riodo in cui. anche da parte 
della destra. le afTermazioni 
c rivoluzionarie > era no estre 
mamente fnequenti (e giusta-
mente il Vivarelli discorre di 
un < sowersivismo > di de
stra). un'indagine che non si 
accontenti di prendere atto di 
cid che vetriva detto. ma che 
cerchi sempre di vedere cosa 
nascondevano le afTermazioni 
e le proclamaziooj verbali, a 
cfai effettivamente giovavano e 
in quale diresiane realroente 
andavano. e aommameote uti
le. Cos) come lo sono le pagine 
del Vivarelli su Mussolini. 

A differenza del De Felice 
(e del Vigezzi per quanto ri-
guarda il periodo della neu
trality) egli non da eccessi\o 
peso agh scritti contraddittori 
e spesso ambivalenti di Mus
solini. ma cerca piuttosto di 
individuare. d'etro gli atteg 
giamenti che egli assumeva 
JKT ragioni di propaganda o 
di calcolo. il filo rosvj di una 
linea politica che gia nel 1917 
era esplicitamente re.i/.ionaria 
e che, a suo parere. conte 
neva germi di imperialismo e 
di razzismo. 

Il sindacalismo 
nazionale 

Quanto alia sua rinunzia al
ia posizione di pwstigio che 
aveva nel partito socialista e 
alia sua conversione all'inter-
vcntLsmo, il Vivarelli discorre 
di «rischio ragionato sulla 
strada che potesse maggior-
mente avvicinarlo alia meta 
del potere >. Un'analoga ana
lisi rivolta a mettere in luce 
le reali radici reazionarie di 
posizioni apparentemente di si
nistra. e condotta dal Vivarel
li a proposito delle leghe com-
battentistiche. di cui pone in 
rilievo il carattere antisocia-
lista. o del sindacalismo na
zionale. che in teoria poteva 
sembrare tendere ad una piu 
alta forma di giustizia socia-
le. ma che in realta «altro 
non era e non poteva essere 
che lo strumento ideologico e 
pratico di una radicale rea-
zione di classe». Convincenti 
sono anche. nella massima 
parte, le pagine scritte dal 
Vivarelli sul movimento socia
lista, sull'insufTicienza di una 
politica che copriva una « so-
stanza pacificatrice » con una 
« fraseologia rivoluzionaria > 
(1'incapacitji della linea mas-
simalista appare evidente so-
prattutto in rapporto ai moti 
contadini. di cui il Vivarelli 
sottolinea 1'importanza). an
che se forse andrebbe piu 
articolata 1'analisi delle di
verse forze interne del partito 
e del movimento. 

Le parti meno persuasive 
(ma egualmente importanti) 
dell'opera del Vivarelli riguar-
dano I'ultimo anno di guerra 
e I'interventismo democratico. 
II Vivarelli da giustamente 
molto rilievo alia situazione 
che si era venuta a creare 
sul piano internazionale. e non 
solo per la Rivoluzione d'ot-
tobre. ma anche per I'inter-
vento americano e per la po
litica di Wilson, che furono 
giudicati dagli interventisti di 
sinistra elementi che venivano 
a rafforzare fortemente la con-
cezione della guerra c demo-
cratica >. A questo proposito 
perd occorrerebbe vedere piu 
ampiamente cosa effettivamen
te fu la politica di Wilson sul 
piano internazionale e fino a 
che punto gli interessi di poli
tica estera degli Stati Uniti 
pote\'ano coincidere con quelli 
delle forze democratiche eu-
ropee. 

D Vivarelli afferma inoltre 
che in Italia neH'ultimo anno 
si diffuse una nuova c tempe-
rie spirituale ». grazie ai m o 
tiv-i politici della « patria pro-
letaria » e della e terra ai con 
tadini >. Ma lo stesso Viva
relli ossenra poi che non ve-
niva prospettata alcuna c ri
volta politica >. ma solo una 
azione formativa. e sottopone 
ad attenta critkra i moniti che 
il Corriere della sera rivolge-
va alia borghesia. Sicche. in 
defkiitiva, poiche non sembra 
che dopo Caporetto sia sostan-
zialmente cambiato lo stato 
d'animo dei soklati al fronte. 
mentre nel partito socialista. 
che continuava a rappresenta-
re la maggior parte del prote-
tariato oreanizzato. si andd 
acoentuando. proprio alia fine 
del 1917. ropposiziooe alia 
guerra. non mi pare che si 
possa riscontrare. neirultimo 
anno, un mutamento dell'at 
teffffiamento delle dassi po 
polari di fronte alia guerra. 

Quanto alTinterventismo de
mocratico lo stesso Vivarelli 
ne mette amp;amente in rilie
vo le insufficienze e le con 
traddizioni. Egli non erode al 
c patrimonio morale » che sa-
rebbe stato posseduto dalla 
piccola borahesia e che sareb-
be testimoniato. tra l'altro. 
dalle lettere dei eaduti in 
guerra pubblicate daH'Omo-
deo. ed a me pare che queste 
sue osservazioni non dovreb 
bero avere valore soltanto per 
quella parte della piccola bor
ghesia che poi appoggid il fa
scismo. ma anche per quella 
parte che si era fatta soste-
nHrioe degli interventisti di 
sinistra. A proposito della 
questione adriatica il Vivarel
li discorre di c profonda sope-
riorita intellettaale e morale > 
dei democratid di fronte ai 

nazionalisti, e mi sembra giu-
sto. Ma, in senso assoluto. e 
non solo in paragone a quelle 
dei nazionalisti. che valore 
avevano le posizioni degli in 
terventisti democratici? 

II Vivarelli ritiene anche che 
essi non abbiano siiputo sfmt 
tare, sul piano internazionale. 
un'obbiettiva occasione stori 
ca. ma la sua stessa analisi 
mostra poi che l'mcontro tra 
la politica wilsoniana e I'm 
terventismo di sinistra fu pint 
tosto esteriore. sia per la de 
bolez/a di quest'ultimo. sia 
perche la portata democratic^ 
della politica di Wilson apj>a 
re piu affennat.1 che climastra-
ta. Occorre perd ripetere che. 
pur restando aperti questi pro 
blemi. 1'opera del Vivarelli co 
stituisce un contributo vera
mente notevole all'analisi di 
un periodo sul quale si va vol-
gendo sempre piu intensamen-
te 1'attenzione degli storici. 

Aurelio Lepre 

35 INCISION! DI PICASSO 
E' aperta alia Galleria i La nuova Pesa » 
di Roma (Via del Vantaggio) la mostra 
t Un paesaggio « 35 Incision! di Pablo 

Picasso dal 1962 al 1966 », organlzzata in collaborazione con la Galleria c II Milione » di Milano, 
che restera aperta fino al 15 febbraio p.v. Nella foto: c Testa », linoleum a quattro color! 
(1962), una delle opere di Picasso esposte a c La Nuova Pesa > 

ROMA: Mostre di Pasquale Verrusio, 
Antonio Carena e Gianni Colombo 

Ricerche sulla luce 
ma e sempre buio 

I giovani oggi vanno accu-
mulando un patrimonio plasti-
co senza dubhio cospicuo da 
un punto di vista tecntco spe-
rimentale e di circolazione in
ternazionale delle Informazlo-
ni. Su questo terreno e'e una 
vera e propria gara fra I pit-
tori della realta, fra i quail 
sono numerosi coloro i quali 
manifestano nausea e dissen-
so nei confronti de) modo dl 
vita borghese. e gli artist! 
delle correnti dl arte program-
mata, di « ambiente ». « op », 
cinetica, a pop » (per quanto 
va registrato che tecniche e 
linguaggio pop vengono usati 
con intenzioni le piu diverse 
e contrastanti) t quali sem-
brano, invece. portati a esprl-
mere una sicura organicita 
alia vita d'oggi sino a cele-
brarne le a magnifiche sort! 
e progressive ». con grande en-
tusiasmo per la tecnologia e 
i material] nuovl. E" possibi-
le che 1'accumulo informati-
vo-sperimentale si rivell nel 
tempo minlera prezlosa per ri
cerche e conqulste che oggi 
e difficile prevedere ma che 
non possono certo essere fon-
date su un'arte ludlca (con 
imprimatur riformista social-
democratico) che freni 11 
processo di conoscenza e dl 
rivoluzione della vita che ri

mane 11 compito fondamenta-
le dell'arte contemporanea. 

Una famosa e Iussuosa nvl-
sta di avanguardia, « Metro ». 
recentemente annunciava la 
chiusura per piu agiato transi-
to con un congedo dove, a pro
prio merito. si diceva- « Le bat-
taglie per 1'arte dl avanguardia 
degli anni sessanta sono state 
tutte vinte. L'opposizione e 
sconfitta: gli aecademismi so
no morti...». L'ottimismo di 
chi crede che nel processo di 
conoscenza e nel dare forma 
dell'arte ci possano essere bat-
taelie vinte una volta per sem
pre h stupldo e senza fonda-
mento Canche se radicato nel 
potere) ed e un vecchto si-
sterna di occultamento della 
verita, causa di Inromode st-
tuazionl per l'arte che proprio 
dagli ottimisM viene abbando-
nata spesso in un cantucclo 
con una mano davantl e una 
di dietro (I tempi sono pe-
santi e la volgarita cl sia pas-
sata). In mostre programma 
tiche, in scritti di artist! e crl-
tici. tornano dl frequente le 
parole spazto e imma0ne-
fra queste parole sembra teso 
gran parte dello sperimentare 
attuale del giovani. No! ag-
giungeremmo un'altra parola: 
luce. Ma quale spazio e da 
chi abitabile? E I'immagine 
che cosa figura storicamente 

ICOMUNISTI NELLA 
STORIA D'ITALIA 

E* stata ora completata la raccolta in volume di un'opera 
che. gia quando era apparsa in dispense, aveva avuto un no
tevole successo di lettori («I comunisti nella storia d'ltalia ». 
voll. 2. pp. 1.269. di Cesare Pillon. prefazione di G. C. Pajetta. 
introduzione di E. Ragionieri. Milano, Edizioni del Calendano. 
1967). Non si tratta. com'e noto. di un'opera storica nel senso 
rigoroso del termine. ma non si tratta nemmeno di una sem-
plice rievocazione cronachbtica. Direi piuttosto che si tratta 
di una «cronica > simile a quelle medievali. ricca di pa^sione 
politica ed esplicjtamente tendenziosa. ma tuttavia av«ai utile 
anche come documento. 

In quest'opera. infatti. c'*. tutt'intera. I'atmosfera degli 
anni diffknli in cui e nato il PCI e si e venuto rafforzando. 
fino a diventare un elemento determinante della vita politica 
italiana. Non si e voluto tanto porre e risolvere problemi sto
rici e politici quanto raccontare. facendo nvivere ai lettori 
fe soprattutto ai eiovaniL le lotte condofte dal PCI per il 
rafforzamento della democrazia italiana. Da es<a. se i eio-
vani potranno apprendere in che modo il PCI e arrivato ad 
e^^ere quello che oggi e. gli altri letton potranno essere aiu-
tati a ncordare qualche momento della loro vifa e delle loro 
battaglie. a?pro ma in fondo esaltante In questo lavoro. in 
fatti. Tattenzione non va <o!o alle classi ed alle per^onalita 
d: maggior rilievo. ma agli uomini comuni. ai protaffonisti 
delle lotte quotidiane. a coloro che hanno partecipato alia bat 
taelia clande«tina antifascista senza avervi una funrione di-
rizente. o piO tardi sono morti mentre manife^tavano sulle 
piazze: va, insomma. alia formazione di una co^cienza col-
!ettiva democratica e «ocialist&. 

Questa impostazione della ricerca e particolarmente evi 
dente nel secondo volume, che e ora apparso in libreria. La 
ricostruzione si svolge su un duplice piano: da una parte e'e 
l'attivita organizzata del partito e dei suoi uonvni e dall'altra 
e'e il formarsi di un sentimento popolare antifascista. che ha 
ongine dal malcontento e approda poi a piu precise posizioni 
politiche. 1^ pagine piu interessanti di questo volume sono 
proprio quelle dedicate alia ricostruzione dello svilupparsi 
deiropposiziane proletaria al regime, che nasce da] basso e 
s'incontra con fattivita del partito. che da ad essa una piu 
chiara consapevolezza politica (e sono anche motto utili quelle 
in cui e fatta la storia particolareggiata di queH'attiviti. sulla 
scorta della rarissima stampa clandestina e di testimonialize 
individual!). Anche la narraiione della lotta partigiana e la 
cronaca. serrata ed appasslooata. degli ultimi anni. colgono 
assai bene il carattere di massa che il PCI ha saputo dare alia 
battaglia per la democrazia ed U socialismo. 

• J . 

ed esistenzlalmente? La luce 
chi e cosa illumina e mette 
in evidenza? Ci sembra che 
una debole coscienza di tall 
interrogativi renda alquanto 
precario I'attuale momento 
sperimentale che rischia di 
stare sul superfluo e non 
sul necessario della stona. 

In questi giorm. a Roma, tre 
giovani di diverso orientamen 
to plastico presentano opere 
sul tema dello spazio e della 
luce: un tema, dopo gli Im
pressionist! e Cezanne, dopo 

divisionismo e futurismo, cubi-
smo e costruttivtsmo, che e 
connesso al tema della citta e 
della vita urbana Pasquale 
Vermsio (gallena « II gabbia-
no », via della Frezza 51» 6 un 
neofigurativo che da una pri-
mitiva pittura della citta. del
la penferia anz! (in piu di 

i un punto debitrice della pittu
ra urbana di Vespignanil ha 
via via affinato un linsmo lu-
ministico amante di vast! spa-
ZJ, di quiete domenicale e 
popolana, d! motivi e fram-
menti quotidian! (le spiagge. 
le piscine, i supermercat!) 

Chi segue le vicende della 
giovane pittura a Roma non 
fatichera a ritrovare in que
sti quadri, dove forme e co
lor! sono bruciati dalla luce 
a potenziamento d'una idea 
dl spazio immenso e di cose 
inalterabili, relazioni con pen-
sieri plastici di pittori come 
Guccione e Guida. E cos! n-
cordi narratlvl della Spiaggia 
di Guttuso: forse anche degli 
inganni ottici nello spazio dl 
Magntte 

In questa ricerca di luce 
ordinatnce dl spazio ml sem
bra che Verruslo abbla trop
po sacnficato forma e colo
re toccando un limite dl gra-
cilita tonale che. a valicarlo, 
offrirebbe soltanto una bianca 
superficJe da colmare daccapo. 

Un nscatto pittonco sta nei 
pensier! piii « volgari s e nar-
rativl: qui la forma delle cose 
serve ancora a misurare con 
l'intelletto lo spazio (da que
sto punto di vista I'eredita to
nale della pittura romana fra 
Mafai, Capogrossi e Melli po-
trebbe essere nmeditata). I 
• cieli » di Antonio Carena (gal
leria c Cadario ». Babuino 63) 
sono 1 cieli di un pittore che 
sottopone il proprio lirtsmo 
luministico a una specie di 
prova avanguardistica. di ve-
rifica sperimentale che ne 
saggia la resistenza Paolo Fos-
satl. che lo presenta. scrive 
che • l cieli vistt non sono na
ture: 1'azzurro, le nubi. U tra-
passo di luci son visti gia 
matenahzzati sulle scocche 
delle aufomobili. di cut con-
servano. appena son vistl. per-
sino lo sbalzo funzionale del
la lamtera che diventa portie-
ra. fiancata d'auio La consta-
tazione incorpora con 11 cielo 
I'oggetto della sua contingen-
za_» . Io trovo, invece, che 
questi «auto ptu clelo* sono 
nconducibili alia natura Pud 
darsi che ancne De Chtrleo • 
Magntte getttno le loro om
bre sulle portiere d'auto dl 
Carena (per tntenderd come 
le gettano sui muri dl us F» 
sta). 

In sostanza Carena usa me* 
talli. legni e vernici (con quaJ-
che stimolo «pop») in una 
specie di irrisione alia nola 
che i falsi lirtd pittori dl cielo 
azzurro hanno accumulato fi
no a rendercl Inaopportabila 
un cielo dipinto. Alio stesso 
tempo, pert), 11 oorao dalla 
stagioni a la mutevole luce 
d'una glomata si possono ae-
gulre sulla lamiere dipinta a 
spruaao: a fatto cba la luoa • 

lo spazio siano «metalhzza 
ti» fa pensare che non e 
proprio necessario che cielo e 
spazio debbano pendere alle 
pa ret i delle gallene Un n 
schio e'e: che il rapporto au 
to-cielo penda dalla parte del 
1'auto e Carena finisca col di 
pingere soltanto delle lamiere 
d'auto di un bellissimo vana 
to azzurro come oggi cl sono 
auto pop e hippy. E' da spe-
rare che la capacita di sorri-
so e di autocritica. quale ri 
vela nei barattoli di a Cielo 
catturato » — sembrano cielo 
in scatola — non gli venga 
meno. E direi che non la pau 
ra della nature (e sacrosanta 
quella del naturalismo) ma la 
immersione nella natura puo 
offrire una qualche garanzia 
di avvenire pittonco per que 
sti n cieli puliti a 

Se diversamente Verruslo e 
Carena con i mezzi della pittu
ra cercano di dare forma li 
ricamente alio spazio e alia 
luce, Gianni Colombo progerta 
e realizza ambient! (e un 
« pioniere »» In questa ricerca) 
dove la luce in movimento 
traccia segni e forme nel 
buio. compone una « situazio
ne abitabile programmata» 
(quelle dl Lucio Fontana so
no, al confronto. situazloni 
emotive dl caverna). Siamo 
alia negazione della pittura e 
dei suoi mezzi, almeno appa 
rentemente 

La gallena • L'attlco » (piaz
za di Spagna) e stata trasfor-
mata in due buie stanze Si 
entra nella pnma e la proie 
zione ntnuca di disegni geo 
metrici luminosi da un senso 
di squilibno. splnge a passa 
re presto. Cos! piu nell'inter-
no, ci accoglie uno stimolo In 
mmoso calmo e suggestlvo. 
Lo spazio nero azzurro viola 
sembra strutturato a gabbia 
da sottilissimi « laser > di lu 
ce. si allunga la mano e quei 
fill di luce diventano delle 
cordicelle. Le cordicelie blan-
co-azzurnne fanno una gabbia 
nella quale si pud entrare • le 
cui sbarre si spostano con lie-
vi movimenti senah. 

II buio e mlsterioso e cos) 
il clima psicologlco. La sclero
tica, i denti. ta camicia della 
gente pigliano una fosfore-
scenza pure rrJsteriosa. Sia a 
livello analitico. sia a llvallo 
programmatico una fondamen-
tale oblezjone va avanzata a 
Colombo e a questo tipo di 
progetto di ambiente. Perch* 
la tecnica mi sembra che re
st! una tecnica neutrale a livel
lo analitico e misteriosa a li 
vello programmauco 

Faccio un esempio. in questo 
ambiente di Colombo ho pro-
vato sensazionl assai diverse. 
legate al mio umore e ai miei 
pensier! (e gli artist! dl •en
vironment a puntano sul com-
portamento di chi si trova ad 
abitare prowisoriamente lo 
spazio da loro progettato). 
M'e venuto in mente il pal-
coscenico per uno spogllarel-
lo; ho creduto di trov&rmi a! 
centro dl un gioco sclocco e 
ambiguo; ho provato una sen-
sazione drammatlca di vuoto e 
di prlgionla (come nel mezzo 
di un quadra di Bacon); poi 
un senso piu preciso di (uub 
ta per certe • magnifkhe soru 
e progressive ». Mi sembra che 
I'ambiguita insidi prof onda 
mente questo tipo di speri-
mentallsmo ma sono ancbe 
convinto che ramblgulta poa-
sa adogUeral ae 11 progetto 
non e neutralmente tecnologl-
co ma concretamente umano e 
ansloso dal deaxlno 

Dario Mkacdii 


