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ARTE SACRA. Passato e presente a confronto in una grande esposizione in Vaticano. D ruolo della committenza 

La fede in cerca di forma 
"Profezia di bellezza. Arte Sacra tra memoria e progetto» e 
ii titolo dell'esposizione organizzata dall'Unione cattolica 
artistt italiani e aperta fino al 3 marzo nel Braccio di Carlo 
Magno in piazza San Pietro, in Vaticano. Si tratta di un 
confronto tra arte anticae contemporanea. Al centre del-
la mostra c'e il ruolo della «committenza» che e andato 
cambiando nel tempo, pur mantenendo ferma I'idea del-
I'arte come strumento di comunicazione spirituale. 

_ E _ _ _ 
m ROMAXQsa hannp jnco,muoe i 
rnQsileLdefPuprao dfeMoareale "s 

• la Cro'cifissione di Guttusq?, Quelle 
storie della Creazione,, delMPas-
sfene, della Predicazionedi Pietro 
e Paolo, minuziosamenie illustrate 
su fondo d'oro da maestri rnedioe-
vali con milioni di tessere dl vetro 
dipinto, sembrano Iroppo dislanli 
dalla sintesi neo-cubistadella sce-
na concepila nel 1941 dal pittore 
siciliano; eppure sono entrambi al-
tissime testimonianze d'artesacra. 
Da biblia paupemm a libera IM-
monianza di spirituality, daipoten-
te mezzo di comunicaSibhe'di 
massa a specchio dei contrasii che 
animano il rapporto tra il divino e 
I'umano: Carte sacra giunge.pra al 
traguardo dei suoi duemjla anni di 
storia cristiana interragandosl sulle 
ragionl del suo esisteie In questo 
tempo secolarizzato, che ha riega-
to la sacralita, ha messo in crisi Car
te stessa e che ora tentadi recupe-
rare ia capaclta evocatricfe' tlel jin-
guaggio.estetioo e la dimerisipne: 
del soprahnaturale, In Vaticano si 
e appena aperta una mostra im-
portantisslma che ripropone il per-
corso dell'ultinio travagliato cih-
quantennlo nel quale gli artisti cri-
stiani - o quelli che cpniiihque 
hanno voluto confrontarsi cbi.iemi 

Polemiche 

Su Moravia 
«I1 secolo» 
insiste 
• ROMA. II Secolo d' italia invita 
gli intellettuali di sinistra ad un 
confronto pubblico sulfa figura di 
Alberto Moravia. Sulia scia delie 
polemiche suscitate dali'articolo 
della rivista Centro das/radiretta da 
Italo Bocchino e Giuseppe Tatarel-
la, dove si avanzava I'ipotesi che (o 
scrittore avesse coniato II famoso 
motto fascista «non rinnegare, non 
restaurare», II secolo invita a discu-
tere Enzo Siciliano, critico lettera-
rio e direttore di Nuovi Argornenti, 
nonche amico di Moravia, la ve'do-
va della scrittore Carmen Uera e la 
sua ex compagna Dacia Maraini, // 
secofo d'italia I tomato ieri sulla vi-
cenda Moravia sostenendo che 
nessuno si e prodotto in insulti ai-
I'autore degli Indifferenti. La destra, 
dice it quotidiano, sta solo riconsi-
derando Moravia, Sciascia e Paso-
lini: «E proprio questo che non pia-
ce alia sinistra?" 

della refigipne - hanno prodotto 
i^ j t !e%iK^ 
iia le^iihniato i'usb di diversi lin-
guaggi;ej'irnpiego di qualsiasi tec-
nica espressiva. «Profezia di bellez
za - Arte Sacra tra memoria e pro-
gettow e il titolo dell'esposizione 
(divisa in tre sezioni, pittura, scul-
tura e architettura) organizzata 
dall'Ucai - Unione cattolica artisti 
italiani - che celebra con essa il 
cinquantenario della sua fondazio-
ne, nata nel dopoguerra alio scopo 
di collegare fede e cultura col coin-
volgimento di personalis artistiche 
di rilievo. Settanta sono le opere 
degli artisti cattoiici legati alt'Asso-
ciazione, messe a confronto con 
quaranta opere provenienti dalla 
collezione di arte contemporanea 
dei Musei Vaticani e da altri impor
tant! collezioni pubbliche e private, 
che rappresentano un vasto pano
rama di personality del Novecento 
operanti anche in campo religioso, 
come Carra\ Sironi, Fontana, Marti
ni, Messina, Severini, fino a Cucchi, 
Paladino, Di Stasio e Ceroli. Prepa-
rata da un comitato organ izzatore 
che vede fra gli altri Marcello Cami-
lucci, Angelo Polesello, Claudio 
Sorgi, Giovanni Morello, Mariano 
Apa e Sandro Benedetti, la mostra 
- ospitata nel Braccio di Carlo Ma

gno in piazza San Pietro fino al 3 
marzo prossimo, con un bet cata-
!ogo edito da Ciscra - comprende 
anche un'ampia sezione di archi-
tettura retigiosa, curata da Bene
detti, che offre un panorama com
plete degli edifici di culto realizzati 
nell'ultimo mezzo secolo. Insom
nia, una documentazione del rap
porto tra chiesa e arti visive in Italia 
dal dopoguerra ad oggi, nell'anaii-
si dell'atteggiamento della Chiesa 
come committente ed ispiratrice 
nelle sue articolazioni istituzionali, 
e della posizione degli artisti stessi 
e deil6rq cBn^ujehti: litq'r^lsti, tep-
logi e critici o^arte. 

Piu di trenta anni fa, il messaggio 
che i padri del Concilio Vaticano II 
rivolsero agli artisti al termine di 
quell'assise, sintetizzo la rinnovata 
esigenza della Chiesa di una colla-
borazione attiva con gli artisti con-
temporanei che chiamd guardiani 
delta bellezza del mondo. Ma gia 
dal 1924 la Santa Sede aveva istitui-
to la Pontificia Commissione Cen-
trale per 1'Arte Sacra, al fine di re-
cuperare le attentate relazioni tra 
Vaticano, Chiesa italiana e mondo 
dell'arte contemporanea. E se, piQ 
recentemente, il restauro della 
Cappella Sistina ha riproposto con 
grande evidenza il secolare tema 
della committenza ecclesiastica, 
basti pensare ad opere come gli af-
freschi di Gino Severini nelle chie-
se svizzere, i dipinti del luterano 
Emil Nolde, it Crocifisso di Graham 
Sutherland, la vetrata di Femand 
Leger - marxista ed ateo - per la 
chiesa di Audincourt - per consi
derate come il filo col passato, 
quando il legame tra Chiesa ed ar
tisti era piu stretto e produttivo, non 
si e mai veramente spezzato. Ed in 
questa rassegna la presenza di im
portant! opere d'arte dei secoli 

scorsi sta a testimo-
niare di questo lega
me: YEstasi di San 
Francesco del Guerci-
no, YAnnunciazione 
del Solimena, la quat-
trocentesca Incorona-
zione delta Vergine di 
Neri di Bicci, il cofa-
netto in avorio della 
Bottega degli Embria-
chi, sono significative 
esemplari dell'im-
menso patrimonio ec 
clesiastico, restaurati 
dai c6ntributi;del(0 'd\ 
verse Casse rurali ed 
artigiane d'ltalia lacui 
federazione ha spon 
sorizzato questo even 
to. Qui e possibile am 
mirare opere come il 
Pellegrino di De Pisis 
accanto ai Monaco di 
Lucio Fontana, il Cn 
sio e la Samaritana di 
Sironi, la Cena in Em 
maus di Ardengo Sof 
fici confrontata con 
Ylngresso in Gerusa 
lemme di Mirko, o la 
Crociffsst'onedi Fausto 
Pirandello con lostes-
so soggetto dipinto da 
Guttuso. Certamente, non tutte le 
opere hanno la stessa valenza arti-
stica: molte documentano piutto-
sto di queH'orientamento diffuso, 
da parte delle comunitS parroc-
chiali, di preferire immagini piutto-
sto rozze e di discutibile gusto, ri-
proposte velleitarie di moduli di ar
tisti di fama. Ma anche queste sono 
testimonianze del nostro difficile 
tempo. L'altestimento dell'esposi-
zione, poi, non valorizza le opere 
che sembrano disposte casual-
mente e senza distinzione temati-

<U cacclafa di Adamo ed Eva dal paradiu temstra-df MMaccfo 

ca ne stilistica, o quanto meno cro-
nologica, La parte piti stimolante e 
la terza sezione, che riapre il dibat-
tito sull'architettura religiosa. Qua-
roni, Mtchelucci, Fagnoni, Casti-
glioni, Nicolosi e la generazione 
successiva di Portoghesi, Gabetti e 
Isola, Benedetti, Varaldo, Trebbi, 
Gresleri, Celfi e Tognon ed altri 
hanno operato nel movimento 
modemo reinventando di volta in 
volta lo spazio per I'assemblea ec
clesiastica dall'epoca della rico-
struzione postbellica alia fase della 

riforma liturgica dopo il Concilio 
Vaticano II, che mortificava I'archi-
tettura come segno forte, fino al-
I'ultima fase, cot recupero dell'esi-
genza monumentale degli anni di 
papa Giovanni Paolo II. Splendide 
atcune realizzazioni - la chiesa di 
Alvar Aalto a Riola di Vergato, il 
convento delle carmelitane scalze 
a Quart (Aosta) di Gabetti-Isola-
Drocco - assai discutibili molte, 
troppe alfre che mostrano come 
sia complicato coniugare il sacro 
col modemo. 

IA MOSTRA. Negli stati Uniti e poi a L'Aja, ricca retrospettiva del grande artista amato da Proust 

L'attimo fuggente di Vermeer, maestro olandese 
MARCO VOZZA 

m WASHINGTON. Potrebbe sem-
brare un'idea un po' balzana, nel-
I'epoca degli inclusive tours, quella 
di viaggiare verso Washington per 
ammirare quest'importante, piut-
tosto ricca, retrospettiva di Ver-
meer (fino all'l 1 febbraio e poi dal 
5 marzo al 2 giugno a L'Aja, corre-
data da un eccellente catalogo edi
to in italiano da Skira) mettendo in 
valigia il poderoso volume delYE-
stetica di Hegel. In quelle pagine, 
trovate iVS tutto e in particolare 
I'essenza della pittura olandese del 
XVII secolo, a cui appartengono 
come punte di diamante Hals, 
Rembrandt e Vermeer. I pittori 
olandesi sanno apprezzare le mi
nima cose quotidiane, sanno col-
locarsi interamente nella prosa del
ta vita, fissando fedelmente i tratti 
momentanei e fuggevoli dell'esi-
stente; in questa ricreazione sog-
gettiva del mondo estemo neil'eie-
mento sensibile del colore e della 
luce, I'arte diviene «la padronanza 

di raffigurare tutti i segreti della In 
se immergentesi parvenza dei fe-
nomeniestemi». 

A differenza della pittura italia
na, che tende alia trasfigurazione 
della bellezza spirituale, quella 
olandese e totalmente dedita alia 
superficie mondana, alia contin-
genza e singolarita dei fenomeni 
empirici, colti nel loro effimero ma 
solido manifestarsi, sottratti ad 
ogni idealita o trascendenza. Una 
condizione borghese di benessere, 
fiducia e intraprendenza e per He
gel alia base di tale prodigiosa li-
berta espressiva, 

Quella rappresentata dagli 
Olandesi e la domenica della vita, 
la sua trasfigurazione gaia, serena, 
senza affanni, libera dal sentimen-
to del tragico; la loro pittura espri-
me la forma vivente, la conciliata 
parvenza della natura umana, di 
cid che 1'uomo & e soprattutto «di 
ci6 che quesfuomo determinate 
e». Quasi certamente Hegel non 
conosceva Vermeer, la cui opera 

verra riscoperta in Francia qualche 
decennio piu tardi; successiva-
mente, il principale artefice del mi-
to letterario di Vermeer £ certa
mente Proust. Ma I'immagine rela-
tiva alia concentrazione indtsturba-
ta dell'anima nei confront! di una 
situazione ben defiuita e circoscrit-
ta costituisce a tutt'oggi I'espressio-
ne piu felice della visione del mon
do propria del pittore olandese: la 
possiamo ammirare in particolare 
nella Merlettaia, in cui una giovane 
donna ricama con amabile preci-
sione un cuscino blu, o nella 
splendida Lattaia, in cui un'altra 
donna dallo sguardo imperturbato 
versa con cura il latte in una ciotola 
di terracotta, o ancora nella Signo-
ra che scrive una lettera in presenza 
della domestica in una sommessa 
atmosfera di austera eleganza nel
la quale la discrezione non appare 
scalfita da alcuna forma di comu
nicazione; mentre nella Signorase-
duta alia spinetta o nella Fandulla 
che scrive una lettera la concentra
zione delle donne, la sobria intimi-
ta di un ordinato spazio domestico 

viene come turbata dalla presenza 
di un osservatore invisibile quanto 
impertinente. 

Ma un'attenta osservazione del
la Donna con brocca, di quello 
sguardo assenle che varca i confini 
delle mura domestiche, suggerisce 
una lettura dell'opera di Vermeer, 
non piO connotata dai fin troppo 
abusati caratteri della serena com-
postezza e della pace interiore. An
che per I'artista di Delft la vita e al-
trove, nel mittente o nel destinata-
rio di una lettera, nel ricordo di una 
promessa d'amore: nelle terre lon-
tane riprodotte dalle carte geogra-
fiche, nell'evento inatteso che pe-
netra negli interni cosi come filtra 
la luce, nello stesso bagliore fortui-
to e ineluttabile che altera la nostra 
percezione delle cose circostanti e 
riscatta 1'opacita degli utilizzabili 
intramondani. 

In realty, le figure di Vermeer, 
benche inondate di luce e vivifica-
te da colori di smagliante purezza, 
tradiscono in modo appena per-
cettibile una velatura malinconica, 
una riservatezza pensosa, un co-

spicuo risvolto d'ombra, talvolta un 
difetto di vitalita. Oppure rivelano 
una insospettata fragilita, una no
stalgia indefinita, un disincanto 
che potrebbe renderle inoperose, 
una sfumatura di tristezza generata 
dalla consapevolezza della caduci
ty dei gesti rappresentati. 

Ci6 che tiene a bada I'inquietu-
dine, che limita il raggio d'azione 
dell'angoscia e I'atto di fede del 
pittore in una visione classicista del 
mondo confortata da una padro
nanza assoluta della composizio-
ne artistica. Vermeer e un umani-
sta fautore della cooperazione tra 
arte e scienza: la misura, I'equili-
brio, I'ordinata dilectio dei suoi 
quadri risiede nella presenza quasi 
onnipervasiva di strumenti musica-
li e scientifici, carte geografiche, li-
bri e altri quadri di evidente pre-
gnanza simbolica, accostati con 
assoluta naturalezza, senza enfasi 
o compiacimento intellettuale, agli 
oggetti di uso domestico, integrati 
nel dominio pratico-inerte della 
quotidianita. 

^ ^Lunedi 5 febbraio 1996 

CONTEMPORANEA 

Congdone 
i suoi campi 

di colore 
visionario 

MANIA ORAZI* MISSINA 

• FAENZA. A ragione si legge nel 
catalogo detla mostra dedicata a 
William Congdon - aperta a Faen-
za fino al 18 febbraio - che I'artista 
costituisce un raro caso di survival, 
di resistenza e svolgimento nel 
tempo di quell'estremo margine 
della pittura, fatto di solo gesto e 
spessore cromatico, poi esautora-
to, alia fine degli anni 50, dall'av-
vento della figurazione pop e delle 
ricerche ambientali, assemblaggi e 
installazioni. L'opera di Congdon, 
che tuttora dipinge, nonostante 
I'mfermita, ritirato in un monastero 
nella Bassa padana, presso Milano, 
e la prova di quanto Ilmmaginario 
di un artista, portato all'incande-
scenza nella sola, concentrata, fe-
delta a se stesso, resti indenne dal
le dissipazioni di un'esistenza co-
munque inquieta e sradicata. 

Nato nel 1912 da una facoltosa 
famiglia del New England, Cong
don ha la propria iniziazione 
quando, volontario nella seconda 
guerra, partecipa alia campagna 
d Africa, risale con gli alleati I'ltalia 
fino alia linea gotica, per poi ap-
prodare nell'aprile del '45 all'orro-
re del campo di Bergen Belsen. 
Tomato a New York, 6 accolto nel
la gaileria di Betty Parsons con il 
gruppo storico dell'Action Painting 
(Pollock, Rothko, Newman, Still), 
ma gli spazi dilatati in sole esten-
sioni di colore o grovigli di segni, 
propri di questi altri artisti, gli resta-
no preclusi. Gli spazi di Congdon si 
ancorano a una persistente, anche 
se allucinata, grigiia figurativa, si 
materiano in scorci a grandangolo 
di citta, di piazze, di sghembi profi-
li. L'erratico on the Road, piu che 
altro interiore, della Beat Genera
tion si volge, nel suo caso, in un 
mondano;?ie sieuramente ossessi-
voi scorrerefra le citt^ d'arte italia-
ne, fra cui pretlilige Venezia, con la 
cerchia della collezionista Gugge
nheim. E poi a Parigi, inframmez-
zando soggiomi in Grecia, Africa, 
America latina. Ne ritorna con se-
rie di quadri, che degli appunti di 
viaggio serbano solo il titolo e in 
realta si arrovellano a inseguire 
quella sgomentante interiorita, 
propria all'Action Painting, che az-
zera gli ormeggi figurativi, e si ab-
bandona alia visionarieta di campi 
di colore sagomati dal solo slancio 
o pressione del gesto rivolto alta te
la. Che la dimensione del viaggio 
resti, tutto sommato, un'esperienza 
secondaria, e confermato dal fatto 
che gli esiti qualitativamente piu al-
ti, Congdon Ii raggiunge a partire 
da soggetti non artistici, quali le 
piazze di Venezia, n£ tantomeno 
esotici, ma in se dimessi o rattenu-
ti, come la serie delle stagioni am-
bientata nel New Hampshire. 

E la conversione al cattolicesi-
mo, maturata agli inizi degli anni 
60, con I'ancorarsi questa volta a 
uno specifico contenuto spirituale, 
che pemiette infine a Congdon di 
cogliere la tensione interiore, per-
corsa per ben aitre e disperate vie, 
fino a una morte annunciata, da 
Pollock e da Rothko. 

Riaffiorano le immagini di pove-
re spoglie umane, gia disegnate a 
Bergen Belsen, e si convertono in 
una denudata serie di Crocefissio-
ni, dove il corpo si riduce a una so
la, vivida, chiazza cromatica. II la-
voro di Congdon si fa allora signifi
cative, perch£ mette in luce quan
to le motivazioni dell'Action Pain
ting scaturissero da un intento di 
assoluto, da un voler visualizzare il 
trascendente, molto piu che da 
una contingente attestazione di li
berty creativa o da una cogente 
espressione di un vissuto indivi
duate, E la tensione resta alta nelle 
tele dell'ultimo decennio, paesaggi 
della Bassa percorsi a volo d'uccel-
lo, trasposti in aree di colore puro 
steso con la spatola a figurare di-
mensioni silenti, dove I'osservatore 
si sperde, straniandosi dal tempo e 
dalla storia. Sieuramente, restano 
leggibili i prestiti di questa pittura; 
oltre ai nomi gia citati, ritomano i 
materismi di Daumier e di Rouault. 
il nero irradiante di Matisse, il se
gno che graffia il colore di Tobey. 
Ma, le citazioni contribuiscono a 
fare del quadro, come ha scritto lo 
stesso artista, «un luogo e non un 
oggetto», un campo intessuto di 
suggestioni spaziali, come di ritor-
nanti memorie. 


