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Un nuovo colpo alia piu avanzata ala cattolica italiana 

La «r ivoluzione»di Possetti 

tramonta con il 
cardinale Lercaro? 

Un discorso senza precedent! sul Vietnam - La lunga parabola del porpo-
rato dagli anni dei « f r a t i volent i» alia coraggiosa battaglia conciliare 

Due mostre del maestro italiano a Roma 

Giuseppe Dossetli durante i l r i to con cul venne ordinate* suddiacono. L 'ordin* gl i f u impart i to dal cardinale Lercaro nella chiesa 
di Santa Maria delta Pieta a Bologna 

Nella quiete dell'Abbazia di 
Monteveglio. Don Giuseppe 
Dossetti sta consumando la se-
conda, dura crisi della sua 
vita. II poco djplomatico. po-
co vellutato licenziamento del 
cardinal Lercaro dall'Archi-
diocesi di Bologna da un col
po pesante alle speranze che 
Dossetti — altravcrso una ca
tena di gruppi, giornali, ri-
viste. contatti ecclesiastici na-
zionali e internazionali — ave-
va alimentato'con tenacia. con 
pazienza per lunghi anni. La 
speranza di fare nascere una 
Chiesa nuova. «rivolu/iona-
ria > in senso pieno. sulla li-
nea (e oltre) del Concilio. 

Di questa lunga fatica Ler
caro era stato il frutto miglio-
re, il piu incisivo e decisivo, 
il piu fertile di positivi svi-
luppi. D colpo inferto a Ler
caro nei giomi scorsi, e in 
tal senso — al di la della per
sona del Presule — un colpo 
alia piu genuina. avanzata e 
acuta ala cattolica italiana di 
cui Dossetti. appunto. era la 
vera mente. 

Qualcosa del genere capitd 
gia diciassette anni fa. Nel-
Testate del 1951. nel Castello 
di Rossena. Dossetti. riuni i 
capi di quella corrente che era 
in realta. per rnolti aspetti. un 
partito nel partito della DC: 
forse il piu serio seme, in Ita
lia. di un movimento cattoli-
co autonomo La comunicazio-
ne era. anche allora. di di-
missioni: Dossetti lasciava la 
politica valutando impossibile 
portare avanti le generose spe
ranze di quel particolare set-
tore del mondo cattolico. nel-
1'ambito della DC: e valutan
do anche * errato > aprire < la 
breccia all'offensiva dei comu-
nisti ». con un'azione di aper-
ta rottura della DC. 

Anche allora a muovere Dos
setti era la piena fiducia nel
la Chiesa. nella neeessita di 
una integrale obbedienza: e 
cos! scomparve dalla scena 
politica l'unico uomo cattoli
co che allora potesse autore-
volmente collocarsi come alter
native a De Gaspcri e che in 
questo dopoguerra potesse da
re una voce meno grigia e 
ottasa di quella del modera-
tismo dnroteo alle attese e al
ia volontA di azione dei mi-
gliori cattolici. 

Pochi mesi dopo quella ri-
nuncia. Lercaro entra nell'Ar-
civescovado d5 Bologna: e il 
1952 e. nel giro di qualche 
altra settimana. Lercaro e an
che chiamato alia porpora 
cardinalizia. L'inconlro con 
Dossetti nasce in queH'epoca. 
E" un singolare incontro: il ge-
novese sanguigno che si sen-
te. nel ribollenle clima bolo
gnese. come un pesce nelTac-
qua: fl « professorino * asciut-
to e dall'apparenza sempre 
febbriritante. Sara prima il 
temperamento estroverso e 
esuberante di Lercaro a ave-
re la meglio: sara perd Dos
setti. alia fine, a «converti-
r e » Lercaro. a trasformarlo 
nel Lercaro del Concilio e 
della tanto significativa avan
zata condata bolognese* di 
questi ultimi anni. 

Nelle elezioni del 1956 Dos
setti viene trascinato a vio-
lenza in una campagna elet-
torale municipale quasi grot-
tesca; lanciato come una pal-
la di pietra (fredda e non 
convinta) dalla catapulta atti-
vistica di Lercaro contro Doz-
za. contro la citta c rossa» 
per eecellenza Dossetti era 
gia in ritiro. era gia alle so-
glie del sacerdozio. ma ancora 
una volta fece atto di obbe
dienza e si imbarcd in una 
impresa non sua. affiancato da 
uno «staff* poco aweduto 
<ti giovani che cercarono di 
introdurre nella sua campa
gna strumenti e metodi alia 
americana. 

I falliraento * totale. e Dos

setti non se ne pud dolere. Se 
una lucidita va riconosciuta a 
Dossetti e quella di avere vi-
sto subito. fin dal lontano 1951. 
che ogni azione nel quadro 
della «unitn dei cattolici in 
un solo partito >. era inevita-
bilmcnte velleitaria. L'obietti-
vo — piudico allora e conti-
nua tuttora a giudicare — 6 
per un cattolico nel campo 
lungo. cioe nella Chiesa. Qua
si venti anni fa. quando que-
ste cose era no dette. sembra-
vano fantasie: oggi. dopo Pa
pa Giovanni e dopo il Conci
lio. appaiono assai piu concre
te dei € tempi brevi > difesi 
tanto caldamente ma con ri-
sultati tanto modesti in que
sti anni, dalle varie sini-
stre d.c. 

Ed ecco che. fatto sacerdote. 
Dossetti comincia la sua ve
ra azione. il suo lavoro «po
litico » decisivo. quello cui le-
ga con intima e definitiva con-
vinzione. il suo destino perso-
nale. 

Lercaro non e piu 1'uomo dei 
« frati volanti ». del piij fero-
ce anticomunismo pacelliano. 
del lutto nelle Chiese petronia-
ne per il nrocesso al Vescovo 
di Prato. Fra i due nasce una 
intesa nuova. Li lega profon-
damente una comune matrice 
integralistiea che si manife-
sta diversamente. ma che e 
il nucleo fondamentale della 
loro azione: la convinzione che 
solo attraverso la Chiesa. at-
traverso la « rivoluzione inte
grale* maritainiana. rielabo-
rata e ripensata. si puo rea-
li77are il secondo tempo cri-
stiano. il rinnovamento delle 
cosrienze e del mondo. Tl le-
game fra Lercaro e Dosset
ti trasforma soorattutto il pri-
mo L'ansia di rinnovamento 
— che sempre. anche nei mo-
menti peeeiori. ha indubbia-
menfe Tnimato l'ex-Arcivesco
vo di Bologna — diventa nel-
lo stesso Lercaro piu puntua-
le nelle espressioni. pin cpn-
trata nei temi A fianco della 

Archidiocesi petroniana nasce 
il Centro di documentazione di 
Dossetti, nasce VAvvenire 
d'ltalia. che seguiranno il 
pontificato di Papa Giovanni e 
il Concilio con una lucidita. 
una attenzione. una capacita di 
penetrazione intellettuale di 
cui non abbiamo senz'altro al-
tri esempi nel mondo cattoli
co italiano. 

La partita si va facendo 
grossa. Intorno al centro bo
lognese nasce un movimento 
piu largo che si dirama per 
varie citta e di cui Dosset
ti — che resta pur sempre il 
vecchio politico non digiuno 
di capacita organizzative — e 
il cervello. H Concilio e la 
grande occasione e il giorna-
le della Curia bolognese diven
ta l'unico organo in grado di 
segirire senza il provinciali-
smo scorante degli altri gior-
nali italiani. queH'evento. Si 
sta osando troppo? Dossetti e 
Lercaro sanno di giocare una 
posta molto alta e di lunga 
prospettiva. Lercaro in Con
cilio si muove con abilita: non 
fa nd un errore in senso 
«• estremistico » ne un errore 
di oedimento. Sceglie fl tema 
a lui congeniale. e ormai be
ne definite e messo a punto 
dal gruppo bolognese. della 
€ Chiesa dei poveri * e del 
rinnovamento liturgico. Di
venta una bandiera. Forse lo 
diventa troppo. 

I colpi sono cominciati un 
anno fa con la pratica Hqui-
dazione deWAvvenire d'ltalia. 
Un giornale che era qualcosa 
di piu di un organo di infor-
mazione se a Ravenna (la dio-
cesi che fu in mano a Lerca
ro prima di Bologna) e in al
tri centri emiliani comparve-
ro addirittura manifest!* per 
tutte le pia7ze e le strade. 
firmati da circoli e associa-
ztoni cattolici. contro le di-
missioni imposte al diretto-
re deWAvvenire Raniero La 
Valle. 

Lercaro probabilmente cap! 

I I cardinal* Lercare 

insieme a Dossetti che. finito 
il Concilio e partiti gli « stra-
nieri ». stava arrivando il mo-
mento della resa dei conti. Le 
dimissioni offerte da Lercaro 
nel 1966 per c raggiunti limiti 
di eta > e in ottemperanza a 
una recentissima disposizione 
conciliare. furono una buona 
mossa: che poi per6 ha fun-
zionato come un «boomerang». 
Respinte nel 1966. le dimissio
ni sono state bruscamente e 
brutalmente accettate ora. 
Dossetti era stato nominato 
pro-vicario. era il successore 
designato di Lercaro che nel
le sue dimissioni aveva infatti 
messo il suo nome. oltre a 
quello di Capovilla (il segre-
tario di Papa Giovanni), nel
la tenia dei successori. 

Lercaro non aveva messo il 
nome di mons. Pom a, suo 
coadiutore e oggi suo succes
sore. e da Roma gli si fece no-
tare che sembrava cdovero-
so * aggiungere quel nome. 
Lercaro e Dossetti capirono: 
il gioco ormai era fatto. La 
Curia romana. Papa Paolo. 
non tolleravano il c centro * 
bolognese proprio in quanto 
centro autonomo di idee, au-
tentico internrefe delle indi-
cazioni conciliari che narlan-
do di € autonomic > intendeva-
no proprio sollpcitare casi co
me quello bolognese A Roma 
e soprattutto per quanto ri-
guarda I'ltalia. 1'autonomia 
viene invece conceoita al mas-
simo come fatto burocratico. 
una questione di prefetti. Mai 
come fatto di idee. A Boloena 
invece di idee se ne era no 
avute troppe e «stravaganfi >: 
come ad esempio il famoso 
incontro con il sindaco comu-
nista Fanti a Pala770 d'Acctir-
sio. Vt intesa » con i comuni-
sti. 1'offensiva insistente e 
c estremi<!ta * sul tema della 
pace, della miseria nel mon
do Co«!p tanto delicate, i pre-
lati italiani devono imparare 
a lasciarle alia competenza 
di Roma e del Paoa. 

Lercaro (e Dossetti) a que
sto punto probabilmente non 
si facevano pin illusioni. Ttrt-
ti i piu recenti gesti del por-
porato di Boloena sembrano 
volutamente indirizzati a for-
zare la situazione. a costrinsre-
re la Curia romana a uscire 
alio scoperfo. a ororncare la 
crisj su un tema di fnn-!o. 
decisivo. clamoro«o Tl **2 di 
cembre T^ercaro va oer la se-
conda volta a Palarzo d'Ac-
cursio. a illuttrare il messas 
p?o di pace di Papa Paolo VT 
Tl primo gennaio. nell'omelia 
pronunciata dall'altare. con i 
suoi paramenti addosso. nm-
nuncia parole senza preceden-
ti a prooosito del Vietnam: 
«t'America, al di la di ocni 
questione di prestigio e di ogni 
giustificazione strateeica. si 
determini a desistere dai bom-
bardamenM aerei sul \*ietnam 
del Nonl La Chfesa questo lo 
deve dire, anche «e a qual-
cuno dispiaces^e • Sono piro-
1P dure, eerto non diD'nrmti 
che e da Roma arriva la de-
cisione: le vecchie dimissioni 
di Lercaro sono accettate. lui 
e c m a l a t o v Lercaro rcsee 
fino ana fine. Nella lettera di 
congedo sscrive senza ambigui-
th: «Mi fu detto or sono qua
si sedici anni. dal Pastore su
premo: " Vieni! " ed io ven-
ni... mi e detto oggi: " Va i" 
e io rado sereno e lieto di 
ubMdire ». 

Tl ruolo di Lercaro ormai 
<fuma. A Dossetti resta da 
meditare su una ntwva. dram 
matica sconfi'ta. su come ri-
prendere le fila di una pa-
7iente costniTione che miran 
do a un mondo nuovo. alia 
pace vera, alia lotta aperta 
contro rimperialismo nel mon
do. interessa noi tutti da vi-
cino. 

Ugo Baduel 

Renato Gut-
tuso: c Donna 
seduta nella 
vasca da ba-
gno> (1967). 
II quadro e 
esposto alia 
Galleria c La 
Medusa > di 
R o m a (via 
del Babulno 
n. 124) 

Renato Gut-
tuso: «Trion-
fo della mor-
te > (1943). II 
q u a d r o e 
esposto alia 
Galleria c To-
n ine l l i» di 
Roma (piazza 
di S p a g n a 
n. 86) 

« Le straordinarie awenture di Julio Jurenito » 

II provocatorio romanzo 
giovanile di Ehrenburg 

« Questo libro fara ridcre le persone intelligent! e indignare gli 
stupidi. Del rcsto, gli uni e gli altri ci capiranno ben poco» 

c Questo libra fara ridere le 
persone intelligent! e indigna
re gli stupidi. Del resto. gli 
unl e gli altri cl capiranno 
ben poco». Cost si legge in 
uno degli ultimi capitoli del 
romanzo giovanile dl Ilia 
Ehrenburg. Le straordinarie 
awenture di Julio Jurenito. 
ora pubblicato da Einaudi (Pa-
gne 2o5. L 2.50(1) 

Al suo apparire, nel 1922, 11 
libro fu letto come romanzo 
di tipo illuministico: e. senza 
dubbio. una simile impressto-
ne e valida se si pensa alio 
ostentato atteggiamento di rot
tura che lo scnttore assume 
nei confront! di ogni forma 
codificata del vivere sociale o. 
semplicemente, alia spregiudi 
catezza delle sue idee e dei 
suoi sentimenti Ma occorre 
forse precisare che il tono di 
provocazione con cui Enren 
burg, affronta. per corrodere 
e demolire. ogni aspetto del 
rorganizzazione sociale e del 
comportamentn inaivinuaie 
non va oltre una divertita (ta-
lora anche sofferta) parados-
saliti. 

La test, diciamo, ldeologica 
del libra e che «il mondo e 
chiuso all'uomo». perche non 
ha ne « senso I , D J Q O I fine ». 
e « nulla esiste », • non esiste 
neppure 1'uomo». La forma 
letteraria corrtspondente a ta 
le concessione e quella del-
Vaneddoto. cui e aftidata la 
funzione di ricerca per un 
tentativo estremo e disperato 
di fare esplodere le incoeren-
ze e le contraddi7.ioni aeila 
realty. 

Per quanto eptsodiche e 
frammentane, le illuminazlonj 
che 1'aneddoto sprigiona pos-
sono — secondo lo scnttore — 
rompere il cerchio oscuro del 
la storia inutile e tncompren-
sibile. 

n protagonista, Julio Jure
nito. e un nuovo Messia, uno 
straordinario Maestro senza 
convinzioni e senza fede. Col 
sette discepoli che occasional-
mente a lui si uniscono. e 
sempre In movimento da un 
capo all'altro del mondo. lad 
dove piu ferve la vita, per par-
tecipare dal di dentro a tutti 
gli eventl umanl. 

11 primo discepolo e tl glu 
deo Ilia Ehrenburg che. alia 
morte del Maestro, ne racca 
glier&. nel romanzo, le vlcen 
de biografiche e le rivelaziom 
Gil altri sono Mister Cool. 
grande aziontsta amertcano 
che crede nel dollaro e nel
la Bibbia; Aiscla. che vlve al 
di qua della cronaca. nel ml-
to • nella natura ed a per la 

sua ingenuita primordiale pre-
ferito dal Maestro. Poi, uno 
squinternato intellettuale rus-
so, Alekses Spiridonovic, che 

vive sospeso tra finzione e real
ty; Ercole Bambucci. un ita
liano che «odia la ragione e 
l'ordinen e fa ogni cosa alia 
rovescia. il francese Monsieur 
DHhaie. che sogna soneta per 
azioni per le imprese piu stra-
vaganti; il tedesco Schmidt, 
che non sopporta la confusio-
- i . n-sii'-'fn tlplla sociPtfi e vuo-
le riorganizzare 11 mondo se
condo i piu rigldl schemi del
la mental]ta teutonics. 

Gli ltineran sono assai vari 
e fortunosi: Iniziano dagli an
ni precedenti la prima guer-
ra mondiale e continuano si-
no al tempo della rivoluzlo-
ne russa Si passa da Parigi al 
Mpsstro a Roma. nPl Senegal 
a Mosca. a Copenaghen, a Lon-
rira ere Darrwrtu'to. |p fnrme 
di vita rlvelano la insiptenza 
la fr»rni7inne I'inein«tt7ia del 
rorganizzazione borghese del
la sorieta Jurenito anparen 
temente accetta le leggl mora-
li e giudiziarie esistentl. In 
realta le contesta con i modi 
e I mezzl che gli Tomlscono 
anche le piu banall drcostan-
ze della vita. 

La polemics tocca ogni lstl-
tuzione sociale. politica e re-
llglosa, ogni ordlnamento. D 
suo messaggio e questo: «ol-
trapHia le cose «acre. trasgre-
disci I comandamenti. ridl. rl-
di piu forte proprio la dove e 
proibito ridere: col rtso. col 
torment!, col Tuoco, sgombera 
il terreno all'uomo dell'awe 
nlre affmrM il vuoto sprofon-
di nel vuoto*. 

Nella societa borghese nul 
la e confortante e tutto e U-
lusorio. 

La guerra che soprawiene 
sembra la grande occasione 
per affrettare rannientamento 
della societa borghese. Per l'oc-
caslone. 11 Maestro e 1 disce
poli vanno da Parigi al fronte 
come glornalisti e possono an 
che 11 notare come tutto pro-
ceda secondo le regole della 
tnglustizia borghese. sla tra I 
francesi che fra I tedeschl: 
sul piu umill e meno furbl 
mcombono non solo il peso 
della guerra, ma ancor ptu, 1 
rieori assurdt dl un'aberrante 
retorlca ammantata di Ideall 
tA La vita si present*, cost 
sempre piu come un guazza-
buglio senza alcun signifleato 
o fine. 

L'awento della rlvoluzJone 
russa costitulsce dapprlxna ana 
esperlenza esaltante per 11 
Maestro • 1 discepoli ctw al 

awenturano anche sino a Mo-
sea: poi, soprawiene la delu-
sione. poich^ dalla prospetti
va nichilista dello scrittore 
Ehrenburg (solo nel 1921 ade 
risce al bolscevlsmo). quella 
« rivoluzione » non demolireb-
be veramente ma si limitereb-
be a modificare e a rlparare-
la rivoluzione non e • rivolu-
zionaria » perchtf non e • rivol-
ta sfrenata ». 

In un mondo in cul nulla 
cambia neppure con la rivolu
zione, la noia e Tunica alter-
nativa Oppresso dalla noia e 
irrimediabilmente deluso, II 
Maestro decide di morire. La 
scelta della morte e I'ultima 
provocazione del Maestro con
tro il mercantllismo borghese: 
per colul che lo uccide per 
derubarlo degli stlvall questi 
valgono ptti di una vita Per 
cio. piu che fondarsl su una 
teoria. I'« insegnamento • di 
Inlif) Inrpnitu ronsi i tp pp| suo 

comportamento dl provocato-
re. che di awentura In av 
ventura. demlstifica e dissol
ve t « valori • e gli • Ideall > 
borghesl. intuisce e rileva la 
prowisorieta e la lnconststen-
za della vita in una societa 
umana costituita su privilegt 
e ingiustizie e divlsa tn das-
si, nazioni. razze. 

Lo scrittore comple ta sua 
operazione demistificante ed 
erosiva con un'etema girando-
la di estrose «trovate». che 
dl volta in volta. si rtsolvo-
no in satira amara o gustnsa-
la stravaganza polemics emer
ge dalle « straordinarie awen 
ture dl Julio Jurenito e del 
suoi discepoli». tl sarcasmo 
eversivo dai • vari giudizi del 
Maestro sulle pipe, la morte. 
1'amore. la liberta. il gioco d e 
gli scacchi. la razza eiudaica. 
la costruzione e molte altre 
cose* 

Ad alimentare la movlmen-
tata sequenza delle vicende 
awenturose, Ehrenburg prov-
vede con la fervtda attivitA 
della fantasia, ma tntanto. coo 
divertito Impegno della mente 
escogita per le soluztonl saU 
riche un'imprevedibile nccnez-
za dl argomentazionl. Ne rl-
sulta una scrlttura fresca e 
spregiudicata che dA alia nar-
razione un andamento agile e 
aperto, un plgllo sardonlco e 
festoso e un timbro di acce-
sa modemita anche quando 
essa avanza un discorso vteto 
e lmproponlbile, come nel ca> 
pltoli dedicatl alia rivoluzione 
bolscevlcm. 

Armando La Torre 

Le «pitture nere» 
di Renato Guttuso 
II motivo di maggiore evidenza plastica, nelle ope-
re recenti, e una figura di donna (solitaria o in 
gruppo) di stravolta bellezza, soprattutto variata 
come nudof che e formata con erotismo selvag-
gio e patetico ed e costruita con drammaticita 

di luci e ombre che da sul funebre 

11 motivo di mangiore evi
denza plastica in queste ope-
re recenti di Renato Guttuso 
(qalleria « La Medusa », via 
del Babuino. 124) d una Hqura 
di donna di Travolta bellezza. 
soprattutto variata come nudo. 
che d formata con pro/ismo 
selvaagio e patetico ed d co
struita con drammaticita cupa 
di seani luci e ombre che da 
<tul funebre Solitaria o in 
qruppo nuesta fiaura di don 
na & cnlta nei suoi qati piu 
quotidiani. nel banno come nel
la strada. envure Vevidenzn 
vittorica. e vticnlnnicn. d di 
forma che Intti cnl bnin. di 
cssere ximann che vrofondn la 
<t»o enerqia e snrnni il <t»o 
m o in uno snazio di annnvrfa 
L'immaaine e prcvalrntpmenip 
ridotta al hinnrn e nero. come 
se i colori della vita fossern 
ttati inceneriti e la araeile l» 
ce di colore che ana e la 
snlende fl di una trnerezzn 
che non pud atere delta mn 
va vista. 

La tecnica di aupste pittnre 
d a un femnn tnhria e com 
pFpttf?. enmhina H "eqnn nrttn 
e arandeaaianip con la mar-
rhm a snruzzn che fripTttn 
dnVo twin nlla fnrma TPC 
nira nhbn<;trin?a nnnrn nor 
ntlUnso' fl in>nr<":<inn*c il tnt 
to che Pali 1'ahhia fpn'nta n"i 
<:? contemporanprnrnpnto nlla 
ptecwionp. pccpzinnalp OPT 
"olpndnre di luce e enncrefez-
za di rote e di memorie. dpJla 
nutritn ierip dntnta come nup 
<:fa 19(17. di pHture su temi 
autohionrafici chp ora sta fa
cendo il airo d'Europa e che 
meritprphbe d'essere vista da-
ali artisti e dal vubhlico ita
liano. Non avrebbe senso sta
re a tpotecare il futuro della 
ricerca di Guttuso sulla base 
di queste sue « pitture nere » 
(nel senso qoyesco). perb es
se fanno supporre che la luce 
tropica non sta soltanto un 
flash, bensi la luce di un'ac-
censione profonda da ttrionfo 
della morte ». 

Del resfo noi viviamo certi 
giomi e non altri. e Guttuso. 
per la sua parte che fu ed i 
grande. non s'fl. mai fatto sor-
prendere dai tempi. Ami. per 
tneqlio intendere il raro senti 
mento del temoo di Guttuto. 
& di arande utilita una visita 
a un'altra sua mostra aperta 
a Roma in questi stessi qiorni 
alia galleria Toninelli (piazza 
di Spaana. Rfi). Qui sono espo-
sti alcuni splendidi d'minti da-
dati fra U 1947 e il 19K? (come 
e quanto storia ed etistevza 
formino una trama fitta e in-
dissnlubile di vita e arte per 
Guttuso lo dimostrann. nella 
forma del capnlaroro. sia Vc 
cisione del capoleea del 1947 
sta la Grande natura morta 
del 1962). 

Qui e* anche esposto un 
Trionro della morte dipinto nel 
1943. un quadro pre^^nche" ine 
dito che sta fra la CrociRssione 
e i diseqni del Gott mit Uns 
e che ha la potenza emhlema-
tica di rappresentare un tem
po e un artista Non e'e" biso-
gno di nesmna forzatura illu-
strativa e contenutistica per 
trovare una rontinuitd fra quel 
«trionfo della morte > e que
ste figure femminili cui ab 
biamo accennato Certo la pit-
tura di Guttuso £ dirersa. mol 
to dirersa. Ma. a questo pro 
posito. xmr sapendo di non dire 
nulla di nuoro. la risinnp an 
che la piu fredda di queste 
due ma*tre di Guttuso lascia 
percepire che la forma reali 
sta. nel suo immerqersi e dar 
forma alia rita. non pub con 
gelarsi in stilemi. fornire un 
prontuario e un guardaroba. 
farsi riconoscere per il suo 
essere * maniera *: Vadesione 
alia vita, apoloaetica ocriliea 
che sia, comporta una muta-
bflita necessaria e vna xnesau-
ribile mvenzione delle forme. 

Ne conseaue che. *w? tempo 
breve del austo. le forme di 
Guttuso. se sono ritali. sono 
diffictlmente omologahili ap-
pieno: mentre. sul temxvi lun-
qn. rirelano un potere di emer-
sinne e di definizione rispetto 
alia vita, come realtd profon
da e duratura. che e~ vera con-
qulsta del tempo e dello 
spazij. 

E poi si guardino dawero i 
quadri. Nel Trionfo della mor
te del 1943 U arande segno ar-
cuato delta faJce che aferra 
e taglia via i giovani amanti 
che si baciano nel massacro 
e nelle ceneri del mondo & un 
segno che ritorna nelle recen
ti « pitture nere *. E che dire 
di quella figura di donna per-
duta nel suo oesto d'amore se 
non che manifesto lo stesso ti 
po di vitalita strapotenie e 
disperata che vunle affermar-
si nelle recenti figure di ba-
gnanti? Certo la pitlura i di
rersa: la U colore arde, qui 
Vombra rosicchia le forme; 
Id rMpTe«iOTji*ro0 europeo e 
Picasso sono rifatti su natura 

da un grande italiano. qui la 
materia buia delta pittura sem
bra quasi « ipnntizzata > dalla 
materia caravaguesca di qua 
dri disperati e soNfnri come la 
Decolla7ione del Rittista. la 
Resurro7iorie di I^iz/aro e 11 
Seppellimento di Santa Lucia 
(e un riferimento che ei sem 
bra piu segreto rispetto a quel-
li dichiarati per Vichplangelo 
delle Tombe Medicee. per 
Courbel della dnnna che si 
sfila la calza. per Rembrandt 
delle alcove, per Degas e per 
Vicassa di eerie (inure femmi
nili adolescenti « ro^a * e cu-
biste negre). 

11 riferimento a Caravaggio, 
forse filtrato attraverso le im-
maqini del Nhirat Sade filmato 
da Peter Urnok, mtrebbe an
che essere il ritravamento del 
le radici di un scntimento sto 
rico esistenziale della morte 
che contesta quello dell'ameri 
cano Pollack o del francese 
lpousteguy. 

Ct sono tornate alia mente 
alcune frasi di un saqgin. di 
scusso e discutihilc ma certo 
fra i pnrhi davvero sensihili 
c prnfnndi. scritto da Giovanni 
Trstnri per la mostra antolo 
gica del pittnre a Parma nel 
dicembre 19M La dove c det 
to: « non era e non sara mai 
il colore con le sue multiple 
malic a sallccitarc Guttuso. 
bensi loaqcttn. la sua entiia 
drammatica e. al fondo. tra 
aicamente simbolica. anche se 
la sollecitazione sia. per av 
ventura. il gemito di chi do 
manda d'esser salvato da una 
catastrofe >; e ancora (sem 
pre a proposito delle opere 
che stanno fra la Fuga dal 
l'Etna e i fogli del Gott mit 
Uns): «...davvero la morsa 
del bisogno di testimoniare e 
di salvare sembra stringere. 
pur nella empieta dello scon-
volgimento, questi oggetti a 
una calma sconosciuta. come 
di chi ha passato la prova 
stessa dell'esistenza e in quel 
che di s6 $ restato e per come 
i restato riesca a contenere 
tutto: anche cib che, in quella 
prova. ha dovuto cedere o la-
sciare >. 

Un dubbio vorremmo inseri 
re: forse la prova dell'esi 
stenza non si passa mai una 
volta per tutte. E ci sembra 
che Guttuso da pittore sia di 
questo avviso se rimette sem 
pre in discussione forme sullp 
quali potrebhe (talora lo fa) 
vivere di rendita Qualcosa 
forse fl utile dire circa la con 
cretezza e*trema d't Guttuso e 
la sun aualita ottuale f^nnndo 
la nallpria fl vuota. liberate 
dnVn srytta^oln sempre n»w 
ananscinso dplVinnuniirnziovp 
•wnnrlnna. tiittp ones'? flnurp 
di dnnnp. nnrhp nerchfl hnnno 
qiiatcnsn chp le fa snmioVnn 
ti al tinn di dnnnn rhe fl Vn 
vpssa Rednrn^p. ti dnnno dnv-
vero Video di trornrli neVn 
siluazinne dpi fntnnrafo di 
Blow up di Antnnioni 

Ma se I'erntismo del reoi-
sta. sublimofo nella seauenra 
famosa della Nikon fallo che 
possipde la fotnmodella. mette 
a nudo la snnveniasa riduzin 
ne a cosa del enrpo di donna 
Una alVnnnvlliympntn pmnrin 
dell'erns umono: Verotirmn 
dpi pittnre rerupera Verns 
umana e la svn nnn riducihi 
lit a a mprre 11 recunpra nnn 
fl spiptntampnte onalitico ma 
traqico. accusa dnlnre e an 
sia Antnnioni ci lascia spetta-
tori di una realta che i wn 
campo di tennis dove la parti
ta pub essere anche finta e 
creduta Guttuso sente il san-
gue e la morte, quel verde dei 
prati inglesi non fa per lui. 
il campo di tennis pub essere 
conosciuto come uno dei tanti 
luoghi di quel c motto mondo 
assassino > di cui scriveva 
Swift per le immagini di via-
lenza di Hogarth. 

Dario Micacchi 

Mostra di Ingres 
o Villa 
La mostra di Ingres, organiz-

zata dalla Soprintendenza alia 
Galleria <f Arte Moderna in col 
laborazione con I'Accademia di 
Franna a Roma. «ara tnaugu-
rata il 26 febbraio a Villa Me 
did. sede della «tessa Acca 
demia. 

La vendee della rassegna, 
allestita a conclusiooe dei caav 
tenario della morte del grande 
pittore francese, si tvolger* M ) 
pomeriggio di afgL 


