
«I1 pittone alio specchio*. Una grande mostra a Ferrara dedicata al genere deH'autoritratto 

• FERRARA. Nel 1912, il lilosolo 
Hermann Cohen scriveva ctie iil 
problems del riliaiuw e draper se i l 
prublema slesso di lutta la oritura, 
quale esempto di un (are che dal-
I'anima precede e si kradia nel 
corpo, visualizza In rtconoscibite 
consistonza qualcosa di aHrimentt 
Indefinibile e siuggente. un'ldenli-
ta. Cohen tralascla un coroBario, 
che tanto plu I'Buloritratlo deve al-
k m porsi come flguia emb lems* 
ca (fella pltlura. perche nel auo 
spazio agiscono In comptesenza I 
one poll delta relazkme trnlaurata 
da) quadra, I'anlsta e rosservatore. 
Dilatli, per laisi I'artista deve sou-
larsi, allenarsl In un rtguaidante a 
s£ eshaneo. Nulla sembta esempti-
flcare al meglio queslo sdonpia-
mettto. dello sguatdo inquieto, 
quasi inseguirn, con cut II gtowne 
Lidnl si ritiae in un olio del 1913, 
destlnalo all'amico Morandl, ed 
ora esposlo a Feirara, nell'awln-
cenle pereorso delta mostra II pit-
lore a«o specchio. 

U M i M M l t W ' W O 
Volula dal direttore della Galle-

rla Civics d'Arte Modema, Andrea 
Buzzonl, e eurata con ImpeccabUe 
fllologia da Maurizlo Fagloto, la 
moalra otfre una sorta di slnlesi 
delle riceithe a lemienze della pit-
lura Italiana del primo Noveccnto, 
rlpercoree attrarerso II genere del-
i'autaiitralto, per to piu prtvalo, 
spesso inteso a liberta sperimenta-
II, c apertamente segnato datl'in-
leirogativo sul se e sulla lunzfone 
soctale del proprio fate e apparire. 
Tioppo scontato sarebbe riierlre la 
scelta del periodo ail'utgente con-
ctetezza con cu) ora s'lmpone il 
soggclto uonio. a fronts del pro-
cesso di metalorizzazlone indotto 
dall'approccio metallnguisiico del-
te nvanguardle e sfociato neU'atfer-
maisl della pittura astratta. In real-
lit, la fort una iM'auiorltratro nella 
plitiiHj Hallana fra le due guene va 
in gran parte ncondotta a una sua 
vicenda coeva. al suo esseio se-
gnata dall'esperienza della metafi
l e s e del successlvo teallsmo ma-
glco, c dalla consapevolezza del 
conttgno concorrere nell'lmmagi-
ne dl un prosaico apparire che si 
da al sensi. e di una sostanza re-
condira e intrlnseca, altrlmentl 
esperila quale doppio, ombra. ri-
flesso, L'autoritratto lo petcepiamo 
come tale perclie I immagine vl e • 
culla nello siM^thio, invcil i lau nv 
vesciala. |Joslulanle qunidi una dil-
terenza nell'klentlta, un'altra sc-
grcta o asuitda, uuanto Innegabile, 
modaltia dellesacre. nrolata nella 
(avola di Alice, una voita che si (il-
ticpasal la soglla dello specchio. 

Di quosii) coicatsi nelto spec-
chloperiareunqu»tiri)disestassi, 
la moalia ollre, Irn tlptese c rilancl, 
luria la tnodulata [Mrtituro, le varia-
zlonl sul lomo- A una scattsione 
delle opete per emergenze inono-
flialiclie, la sala dl Balta. dei fralelli 
De Cltldcu, della coppia Raphael c 
Mntal. o per gnippi, dall'area dei 
pitloh di Novecenlo alia Scuola Vo 
mana, si alfiancu nel catalogo, e 
nell'ailanic fotogtafko che lo tnte-

Jra, un repenoriodei possibiH mo-
i del rittaiei. SI jcorre dall'aUeata-

zione nli'introsptizione, dall'lsola-
nienw al slmatsl In una relazlonali-
la.coii allil ( i come oltto. neldlffu-
so moi'tm del iravestitncnio. C'c 
un Intel ligenza anal IlicarHeritaalk 
opere, come nel aiso dl un De Chl-
rico sveluto nello vesti di un An-
tiunclat", nella sua detivazlooe 
dello st'llema i\uWAnnutiatilQ di 
Antonello da Mvsisina; ed insieme, 
una tiipocltS da dctiittive, che sco-
va inediti (ancota un [>e Chirico 
del '15) o psemplari vividl c pio-
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bantl, quanlo linora pressoche 
scoiwscluti. II censltnento condot-
to dimustra quanlo le ragbnl del-
I'autorittalto siano comedesse, al di 
la del dbpotre dl se come II model-
to piu a pottata dl mano per tnda-
t l lisiognomiche o espressiw, al-

stregua dl quanlo latlo da van 
Gogh e qui esemptillcalo da Bflila. 
E neanche il fare di se un'opera 
d'arle pu6 essei* solo rlffrtlo a un 
hnputsa naiclsisrico, dai piO gene-
rfcamente Inteso come un Inna-
mocamento del se, iradito da uno 
sguardo cite spesso ai»>afe fra 
I'imbarazzato. I'esiblto, il sotterra-
neamente compladuto. 

TandnwdldliHnnl 
At dl IS della casislica delle silua-

zbnl, II miglloi itlnerario da segui-
re, per sbtogliare un discotso fra le 
opere esposte, sembra proprto es-
sere quello affidato a un'anallsi 
dello sguardo, delle diveise dtre-
2loni elntensltaconculesso si ol
lre dai quadri. Non occorte tomare 
alle riflessioni dl Lacan per leggere 
un quadro nei termini della pie-
senta^lone d i un modo del vedere 
che si da a vedere. della mtssa in 
scene dl uno sguaido colto atlta-
verso il suo raggio d'azione. il suo 
estendetsi e articolarsi fra i leno-
menl. NellautoriltaMo, queslo 
sguardo, movente e condizione 
dell'opera, afflora e si dlchiain 
quale sometlo espliciK) di essa, e \i 
suo magnetlzzaicl, per diveise vie. 
vetillca I'allra, suffiesllva, lesl laca-
niana, del quadro inleso come 
Wppola per lo sguardo. Dal qua
dro. il pitlore guarda t o n asserila 
consapevolezza. costhnge alia 
conlemplaztone e all'abbandonar-

si f iduciosi alia capactta del sogget-
1o di padroneggiaie in coerente 
rappresentazione il mondo dei fe-
nomeni. Oppure. all'inveiso, II pit-
lore costruisce la propria kJentilS a 
parltre dall'essere guardato, ab-
bassa o dlsioglie I ptoptl ocelli e 
mobilita i nostti in un inquieto fru-
gaie alia ricetca dl un'ldentlld che 
sfugge o si dbgrega nel momenlo 
stesso che si propone Nella mo-
stia, lale polariul £ evidenle nella 
memorablle sequenza che aftian-
ca Moiandi, Licini, De Piste, tutti 
piltori d ie , forse propiio per lav-
verlirsl guatdati o braccatl, hanno 
pochissimo pratlcaio il genete deV 
I'autorilralto, E, dalo d ie i) quadro 
e il frutto di un late, del (ragilto di 
un geslo, spesso plu flslcamente 
Intense appaiono quelle opete In 
cui to sguaido si deposits in un 
tocco, il processo delvessere guat
dati si sedlmenla in un accumulo 
di materia piltorica che ultetior-
mente corrode, invece che cosWii-
re, I'immaKine, come nei casi di 
Tosi.Piiaridello.Afio. 

UndKuw lwwupB i i o 
L'ambivalenza deli'aulotitralto 

risiede nel suo necessario costituir-
si nello specchio, detsuofunziona-
re al pari deirimmagine tiflessa, 
d i e d restituisce un'identity ambi-
gua, ora ostensiva del s£, ftutto di 
un nostro intenzionale atteggiatsi 
al mondo, ora invece rimirante e 
questionante, con esiti ansiogeni 
che inducono, inline, alia detot-
mazioneespressioiiisla. Dueeslte-
mi. che in tnosEra sconono dal pi-
glio peientorio di Oppo alia dolo
rosa mascheta di Rosai. Ma lo 
specchio e anche sospensione do

ve to sguaido si inabissa, il se si 
petceplsce in un effimero arresto 
del proprio divenire. e si ribova 
nella consistenza di una cesura nel 
tempo, come Iraspate dallo sguai
do effettivamenle incantato piu 
cbe assoito diGuidioGentiluii. 

Del resto. i pitlori piu propensi 
allaulorilislto, e non si pud non 
tomare a Rembrandt, vi si sono ap-

plicati come a una sorta di blogta-
fla, f istameaw colla nel suo dl-
^Negatsi nel tempo. Le serie qui 
esposte di De Chirico o Malai lo ri-
velano con una dolorosa eloquen-
za, e rimandano a un immediato 
tisconlto. a quelle di pitlori coevi 
come Corinth, Beckmanri. Bon-
nand, i punti di forza della mostra 
Identitdalleritd, alleslitaincontem-

poianea netl ambito della Bienna-
ie d i Venezia. All'esperienza del s6 
come riflesso lautoritratto aggiuiv 
ge allora quella della «rovina», de-
lucidata da Detrida in un suo te-
cente saggio sul lema. Non lanto il 
decadimento indolto dal tempo. 
quanto una rovina consustanziale 
all'essere slesso del disegno, al suo 
essere successivo allossetvazione, 
al fatto che pet tilratsi si attinge a 
una memoria del se. Ancora una 
volta, laslida, o fostacco, nel tesli-
luite la flagranza dello sguardo e 
una figuia dr quella. in generale, 
lincoisa dalla piltuia nel suo pto-
slaie visibility al mondo 

L'INTERVISTA. Dario Bellezza paria della sua recente opera di narrativa e delle sue trasgressioni 

«Io poeta, sposo il romanzo, cioe il diavolo» 

MurinaOargiuio 

V OLIIIO, il tut* -Nozzi' col dbvti-
1<> (uscilo da Manilla) e un ro-
miiiiKi) iiv-jenic leneni c sconvol-
gi-itlc Come ! In: Mid ticiio (c(r 
• l l ln i l f l " . Mi 1 !M I. ndletueopere 
rlcorrcuu mistetiosorllialiarsidun 
scntlitLCnlu d'odio amnio in un 
UMitiiitCnlu d'i>silio. A partite da 
"Letterc da Sodoma- (ristamiwli) 
locenlenieoli1 in lasi'iibik' da Mar-
.HJIKIJ II hio prime will ixlalla |H)e-
- * i alin nanaliva, dow di Ictlcia in 
tolli'ii) il ik'stinalano si la senipre 
plu nmocetile e itrdggiungibilo Ma 
qui cV qiiatcosii di piu visccmle 

" N o z z e c o l D i a v o l o " , e d i l o d a M a r s i l i o . 6 1 ' u l t i m o l i b r o d i 

Dario Bellezza. II poela spiega in quesla inlervisla, pri
ma di tutto, perche ha scelto di sctivere un romanzo, E 
perche in questo romanzo hanno una grande impor-
tanza i versi. Bellezza sosliene che la narrativa e il dia-
volo con il quale ha scello di andare a nozze, Le scelte 
di un intellettuale che ama la Irasgressione e che spez-
za la logica del genete, inutile «eredila crociana°, 

UKID'IUMO 
ancota. cneuntoccaR'ilfoTidt>chc 
£ insicme un lisolire indielro nel 
lem|)t> l iuoal grembo nialetno In 
una sliana rabbrivideiiH' dislnbii-
zionc d i rooli: da un lalo iiK'oinbe 
la madf? assente d ie , ossj;ssionaia 
dai nadimenli del mm iti>. avrtblx-
volulo un (igluj otdmalo con viia 
sessualc rcgolarc. c, suliallra fat-
cia (tella medaglia, liomina il cugi-
no spuillalH'allK'lllt' -ifdulti irb. 
senzj malizia, d ie poi con la stes-
^a ctuddia ignara ilisimggf enn-
lemporancamenlcclii ki ,^mu c se, 
inolliamtosi nella dniga 

BaMa, parlaml dsl tuo romanio. 
II mio liUro e letieralmunte il mo 
tilolo Ntrzze to/ dtti'i'ki che snim-
fn'a due cuse 11 il |« r ta t i n - si 
spusa con la iiiinativa d i i ' (• i l ma
le, male perche viia. esistcnzfl, 
male perche ideologia. J) il piuia-
Himisla che incontfa il <IMVOIU c 
ni>n sa cvitarne il fasiLini> c la ^e-
(liizione II mio messaggio (• que 
sin- «• incoiilralc il diavolo. luaiqi-
telo subilo. altrimcnli tiniretc co
me ieme del mio liliro. Nun si 
Iratla petOdiun Fausliflni'wndeTe 

I'anima per il succes'so, la gloha. 
eeeefera. Si tiatta invece di di-
struggefe la propria vita in nome 
del nulla. 

Scusa ss camMo mwnantanea-
mente tema. Col preteato che 
»«| un grand* pacta, ml sembra 
che B H I I I H narrativa non ala da* 
to N risalto autooomo che meri
ts, conn sa f o u e un'appendlce 
della tua IHca, QuantD per me 
laccontare e pootare sono due 
tuot recistrl eepFSMhi che, al-
tsnumdosl, si compongono e 
quasi e' l l inunano a vHcenda. Al
lora lanto per tare un eaempluc-
ck) da nlente, II •Olarto del glova
ne Werther- e le -Aflmita elettl-
w earabbero opere mlnod dl 
OoetM creatore del »Faue*.? 
Olmml che pensl dl questa con-
trappaalilene dl generl nel ehxH-
zlooleml. 

Peit^ochcsid un pregiuilizin c]i 01-
dine idealksiicu livilenle a Henc-
delli>Cr<»CL' I |irobleuii sono i g!'-
Ilen letler^ri Chi i nlliva uu g^'in-n' 
nun duvivhlir lu i i i ie i i l . imf 1111 ,i l-
Iro, lactndo cosl t<i)no anehe alia 
siona lenerana Man?.oni c un 

poeta o un tomanzieie o tuni e 
due? Insomma oggi, un po' per 
iu lpa dell'idealismo, un po' per 
colpa deUermelismo che aveva 
spinto i poeti alia ricerca della 
poesia pura. nan si puo trasgredi-
K. pona lemarginazione critica. 
questo ptesunto aut aul: o poeti o 
romanzieri lo me ne frego Anche 
perche da ultimo sento clre. con 
la poesia. non si possono dire co
se "ideokiglche" che mi slanno a 
tuore 

Nei luol romanil, Dario, ct sono 
strafe struggentl dl eoUtuilne 
come nel canto alia madrt, d la 
fine dl - N e m col dlavokh- Tl d -
ttr. Hon e'e vho nella dotOTOM 
memorta,/che venga a comola-
n le mie / tetre nott l , al tavola 
al tavoro, / al tavolodelle ml t d -
sperate hsonnle>. Quentl venl 
tanno parte 5slca della nanaito-
ne. 

I fmnaiiontsli delle mie o^icre in 
pro^a sono senipre proiezioni au-
tntiu>graficlLe d(hl mio esseie pfKh-
la nei quali la poesia Oildelerren-
le elie porta al fallinicnlo nella vi-

I t i n rapporto con la ecrfttura 
non cambla se B nescono fiasl 
Inproeaovorsl? 

Scrivere e un mestiere. Baudelaire 
diceva- "L'immaginazione e sen-
vere tutti igiorni" lo nondiscnnii-
nerei Si tratlo sollanlodi utilizzaie 
un tipu di scntlura mvece dl un al-
tro U saggistica e il lealro hanno 
bisogno dl tecniclie diverse. La 
nananva e b poesia lianiio una 
necessilA seritliirale che (• pill afli-
ne Ci sono scntturi che usanoiutti 
i genen aspirandn aH'.nU- lotalr <.• 
in genere lalliseono Veili Musil 
con L 'noma seiaj qmilih'i e .lovce 
con Wlisse. Ecco. il problerna del
lo scnttore P il (allunento, ma per 
me non eon lallonegaiivn II lalli-
menKi puO e.sv.'rc ULI (alio noriua-
le. un fatto ideoluiiico. un l.itlo 
esletico. 

E tu , che talHmento U attribul-
Ml? 

Sono uno i:he vienedal 'IW. fenta-
lo dall'ideologia. i lie iiiua la leite-
ralura E queslo |.rovuca un a i n -
lia.sto Come due ehe iazione e 
inciimpaiibile con la conienipla-
zione 

POLEMICHE 

E il sindaco 
sfratto 
il libraio 

§ot w w Mir*mn 
m PESARO. L'oidinanza di sfratto 
esecuhvo e giunta ieri, veiso le do-
dici. E lult imo alio di una battaglia 
a colpi di carta da bcitto e d i lax 
spediti ai giotnali fra MatteoCasaii-
no, tllolare della libreria "Campus», 
e la giunta di Fesato rotta dal sin
daco Pds Oriano CSovaneili. L'an-
teiatto e questo: il 5 luglb dello 
sanso anno i bcah della bella e at-
Uva Ubretia, apena nel 1976 e da 
allora tuogo dl incontro culturale, 
vanno a fuoco. La giunta compreu-
de I'emetgenza e metle a disposi-
zione un ampio spazio destinato 
da una dellberacomunale proprtto 
alle emelgenze nelle atllvild com-
merdail della citta (rtsmittuiazioni 
o sakli). Casalino, in cambto, paga 
un aflitto a piezzi di metcato 
(30.000 al mq, 3milino e novanta-
mils al mese, Speia, il ptoprietario 
della -Campus" di n-asformare la 
locazione d'emergenza in un con-
tiatto d'affitto stabile e ha, dal Co> 
mune, buone assicurazbni cbe le 
cose andranno in lal senso. U vi-
cenda, invece, si sviluppa in un'al-
Ira direzione. Gunge una ingtun-
zione di sgombero per la data del 
31 lugllo, piorogata ien al sette di 
questo mese Casalino denuncia 
quello che gli appal* un sopruso. 
teso a favorite, secondo il ptoprie
tario della Campus* •un'altra libre
ria di pmssima aperture* Gunge 
una lelteta di solledarieta dl Giulio 
EJnaudi e un gruppo di parlamen-
tati della sinistra si mobilita per un 
appelto in favore della -salvezza li
breria cbe non pud rientane nei 
vecchi local! a causa di ragioni as-
sicutallve (non e ancora stata de-
positata in tribunate la peiizia sul-
I'incendio) e di due slratti esetutl-
vi». Aggiunge Casalino- «Lo scopo 
per il quale erano stall destinati i 
locali dove mi trovo ota si e snato-
rato negli J*nni, n<bH'iillimo periode 
veniva utilizzato da genre che veni-
va da fuori. E i commercianti sono 
solidali con me-. 'Non 6 veto - re
plica Giovanetll - ricevo proteste 
pet II fatto che il locale e bloccato 
da un anno. Inoltre noi abbiamo 
valutato serlamenle 1c csigenze di 
Casalino £ considetato la possibili-
ta di modificate la delibcra. Ma cio 
non avrebbe compoitalo laulo-
matica assegnazione dei locali alia 
libreria. avremmo dovuto indire 
un'asta e una gara dappalto 
Esclusa questa strada per lui resta 
solo un'allemativa amtarsent. In 
fin dei conti ha avutu un anno per 
trovare una soluzione e cio che 
chiede e un prlvlleglo, per di piu 
diffondendo voci ignobili sul no-
stro conto, cne non possiar.io con-
cedeie". Priuilegio. Ma laltlwta ti-
braria e spesso una attivita diflicile, 
con una leddilivitS non ccrto com-
patabile con quella. per fare un 
esempio di una ieanseria. I.e am-
ministrazioni non devono aveie un 
occhi di riguardo per queslo li]x> 
particolaredialtKitaeomnierciale? 
'A Pesaro - rispontle il sindaco - le 
libierie ei sono. Alcune i/ivono be
ne altie vivacchiano ma esislonO". 

SPLGNDORI DEL '700 

A Venezia 
sinoal 
30 settembre 
m VENE2IA EpTOfOg^-iMji^ulHk 
seTlembre la suindt' nmtfui di Vn 
Rezzonigo -GJi ̂ pkuniori do! 7<H> 
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