
La soglia del reale

L’elemento espress ivo o, per meg l io  d ire, l a  po ies i s  che  sp iega  l a  ricerca f igurativa  d i  S i mone  B uttur i n i  è l a

tendenza,  l’apertura  ad  u n  rapporto d iretto con  l a  rea ltà,  che  è  i ntramata “di  que l l a  ver ità  scr itta con

l’aus i l io d i  f igure”. È  questo s i n  da l l’in iz io, senza mezz i  term i n i ,  con tutte le  mod if icaz ion i  che l a  sua opera ha

conosc i uto, l a  cresc ita desti no  nab i s  a l l’affondamento ne l l a  materia  espress ion i sta;  ma  rimanendo i l  rapporto

sempre d iretto,var iando i nvece l a  d i stanza e l a  sua durata ,che erano ridotte a l  m i n i mo ne l l a  stag ione g iovan i le

con  quadr i  e sono ritornate ne l le  tele de l  2005 e de l l’anno seguente a u na  m i s ura p i ù  amp ia..De l  resto, per

u n’artista che ha  sempre fondato con  l a  p i ù  spontanea tekhne p ittorica e graf ica i l  s i g i l lo  profondo de l l a  sua

generaz ione,  che  è que l lo  d i  assumere e ricreare l a  v ita, d i  accettar la  anche  come  facevano Souti ne  e Wi l ly

Var l i n, magar i  con l e  scorie organ ic he e i l  sangue raggrumato, meg l io così che cr i sta l l i zzata i n  forma, ch i u sa ne l l a

be l lezza  e ne l l’asso l uto de l l’ordo rationa l i s,  per u na  s im i le  artista l a  rea ltà deve essere l a  pr ima  rego la  da

sve lare ne l l a  sua essenza. B uttur i n i  testimon ia i n  ta l modo che que l l a l i nea d i  rea l i smo es i stenz ia le fondata a M i l a no

mezzo seco lo fa da  G ianfranco Ferron i,  da  G i u seppe Guerresch i  ,da B ep i  Romagno l i  e da a ltr i, è i ncarnata ne l

gen io  potentemente  umano  d i  Curbet,  que l l a  l i nea  ha  ancora  deg l i  es it i  ne i  nostr i  g iorn i,non  ne l l a  terra

med iterranea,ma  i n  que l l a  de l  continente,su l l a  sog l i a  de l  Nord.  Po iché  i  fa l l i ment i  che  ogn i  tanto  vengono

proc lamati  da  u n  fa l so ph i losophe engagé non  sono ma i  co l lettiv i  ,ma sempre e so lo i n d iv i d ua l i ,  e l e  perd ite , le

morti, le sotterranee decompos iz ion i  sono g l i  atti necessar i  perché s i  comp ia  l a  ri nasc ita ,perché qua l cosa risorga

e riprenda a crescere,ne l l a  sua dura,testarda e monotona ripetiz ione, B uttur i n i  conti nua a sostenere i l  segno vero

e g i usto d i  u na  generaz ione que l l a  de i  var i  L uca  P i gnate l l i ,G iovann i  Frang i,Andrea M arti ne l l i ,  A lessandro Papetti,–
Pao lo De l  G i ud ice e Ve lasco V ita l i .

Secondo i  tem i  e le caratteristiche persona l i , i nterpretando i l  K u nstwol len d i  u na generaz ione anche europea ( per

tutti  s i  vedano g l i  i n g les i  Chr i stopher Thompson  e M axwe l l  Do ig), B uttur i n i  adombra u no de i  po l i  de l l a  grande

a lternativa  che  Ben jam i n  pone  a l l a  base  de l l a  var iaz ione  deg l i  st i l i :  i l  r iconosc imento  d i  u na  d i st i nz ione

fondamenta le, e che s i  pro l u nga per l e  v ie de l l a  storia artistica, fra c lass i c i smo e romantic i smo, fra u n  modo d i

vedere  sti l i zzato  e  oggettivo  e  u no  magmatico  e  soggettivo  Ad  ess i  corr ispondono  da  u n  l ato

l’al lontanamento e i l  d i stacco da l  mondo, da l l’altro i l  r itorno e l’ane l ito a l l’un ione de l  mondo.

B uttur i n i  reg istra l a  cons i stenza, ne l l’hic et n u nc, d i  attim i  v ita l i  pr ivatiss i m i  e d i  fatti storic i  determ i nant i  per i l

nostro presente. E  i n  l u i ,  mo lto ch iaramente, l’aprirs i  a l l a  rea ltà determ i na come funz ione i l  modo e lo  sti lema

f igurativo,  e  i l  r if i uto  de l  forma l i smo. I n  u n  s im i le  dato d’immers ione  ne l  rea le  i n  cu i  i l  p ittore  s i  trova,

c ircondato da ogn i  suo e lemento e co i nvo lto i n  u na  conti nu ità che va o ltre i l  semp l i ce rapporto, nasce l’unità

entro l a  qua le s i  apre lo spaz io de i  d i p i nt i  matur i.

Ne l l a  tavo lozza  buttur i n iana  l’unità  compos it iva  è  u na  comp lessa  fus ione  d i  s i ntagm i  antagon i st i  che  crea

a l l’interno de l l a  texture p ittorica  lo  spaz io  de l l’immag i ne  :  i  corp i  separati  che  tendono a ri u n irs i  e così  s i

rea l izzano:  l’orig i ne  è  l a  pu l s ione  i st i ntua le  che  cerca  l’unione  f i s i co-erotica  con  i l  mondo;  questo è  u n



e lemento poetico presente con  ev idenza i n  Curbet e da l u i  trasfer ito ne l l a  potenza v io lenta e carna le  de l  suo

rea l i smo. Senonché, i n  B uttur i n i  l a  pu l s ione orig i nar ia  non  è so lo u na  forza semp l i ce  e l i neare, ma  s i  arr icch i sce

i nvece d i  u na grande var ietà d i  stratif icaz ion i  e d i  reaz ion i  ps i ch i che: s i n  da l l a  seconda metà deg l i  ann i  Novanta s i

man ifesta-puntua l izza con acume ermeneutico  L uca M a ss i mo B arbero-“in u na sorta d i  suadente canto sognato–
,co l locandos i  tra i l  sogno, i l  r icordo e i l  des i der io”.

Ne i  d i p i nt i  “vesprotin i ”  d i  S i mone B uttur i n i  c’è so l itud i ne  , i n sonn ia, qu iete do lorosa.reverie non  reve, e que l l a

spo l i az ione che i  suo i  occh i  vedono e operano ne l l a  rea ltà. Quando da sotto l a  co ltre d i  que l l’ocra , u na spec ie

d i  terrosa  l i mon ite,  che  sembra  vo ler  rappresentare  i l  n u l l a,  cance l l are  o  ricopr ire  g l i  spaz i  e  l e  forme  ,

-com i nc iano come se l a  v ita contin uasse ne l  mormor io de l le cose.–  I  co lor i  sono l u m i nos i  senza l uce, i ntens i  senza

opac ità ,materic i  senza spessore. E s s i  d iventano i ncerti, soffus i, perdono pesantezza e acqu i stano vo lo; passa su

d i  loro  u na  sotti le  vaporos ità  l u m i nescente,come  se  avessero  assorb ito  tutta  l a  l u ce  de l  g iorno  ed  ora

lentamente l a  restitu i ssero, e ne l lo stesso modo restitu i ssero i n  tepore i l  ca l do trattenuto : “un p icco lo mondo

antico che v ive ne l le suggestion i  de l  post-i mpress ion i smo,soprattutto Vu i l l ard e Bonnard”.

Le”sere” d i  B uttur i n i  sono de l i catamente co lorate e tiep ide. A vo lte l a  l uce serotina stende su l  mondo smera ld i

d ivers i  ,verd i  trasparenze ne l  c ie lo, verd i  cupezze d’ombra ne l le  s iep i  e neg l i  a l ber i;  a ltre vo lte tutti i n gr ig i sce,

ma non tanto che neg l i  squa l l i d i  i ntern i  non traspa ia , a ravv ivarne l’uniform ità spenta, u n  sentore d i  l u ce, e ne l

c ie lo , a far v irare que l  gr ig io da organ ico a meta l l i co, non s i  avverte l’ugg ia de l l a profond ità.

L’isp iraz ione d i  B uttur i n i  non  ama l a  l u ce e non  l a  crea , s i  d irebbe che i l  g iovane artista veronese avverte l a

presenza de l l a  l u ce come u n  trucco, u n  artif ic io estraneo a l l a  p ittura. Non  s i  possono agg i ustare l e  l uc i  ne i  suo i

quadr i, farv i  scendere sopra g l i  sp ioventi  , c iò che è po l i cromo, per B uttur i n i ,  appartiene a l l a  materia. Come ne l

Sout ine e ne l  Var l i n  p i ù  soffocati, l’estremo s i lenz io de l  suo l avoro nasce da l l a  g i u nz ione i n so l ita e i nattesa ( tra

l a  mancanza  d i  l u ce  e i l  trionfo deg l i  ocra ) che  adombra “ uno  spaz io  nebb ioso , non  propr io  d i  sogno  ,

nemmeno d i  irrea ltà ,ma propr io nebb ioso, come se l a  nebb ia  atmosfer ica fosse entrata i n  que l le  stanze , e i l

quadro assume u na apparenza b i d i mens iona le , perché que l l a  nebb ia ti l a sc ia  i mmag i nare l a  profond ità , ma te ne

prec l ude l a  rappresentaz ione.

Questo” segno rap i do e s i ntetico “ non è que l lo de l  d i struttore, de l l’eversore, ma, sceso ne l  f i ltro i nterno, è

u na v io lenza e laborata, è v io lenza dentro l’opera non su l l’opera, è v io lenza che passa da sp ir ito a i mmag i ne,

come poteva essere que l l a d i  Prust e d i  Kafka. M a  c’è ancora qua lcosa ne l l’opere deg l i  u lt im i  ann i  d i  B uttur i n i

, che, mentre fa da base a tutto c iò, sembra opporv is i , formarne u na contrappos iz ione d ia lettica.

D i  fronte a l  l ato che appartiene a l  dom i n io  deg l i  i st i nt i,  a l l a  zona de l l’irraz iona le, sta u n’azione d i  sce lta, d i

med itata ricerca deg l i  e lementi costruttiv i  de l l’immag i ne, d i  ch i u sura e d i  u so de l le strutture, che appare d iretta

da l  po iet ikos, da l  pens iero conosc it ivo. Un  paesagg io così  i ntenso e i ntr icato d i  motiv i  patit i  ne l l a  cosc ienza  d i



u na  storia  che  s i  è  fatta  ne l l a  l u nga  maceraz ione  d i  eventi  uman i  non  è  p i ù  u n  l uogo  occas iona le  per  l a

suggest ione deg l i  occh i, ma u na rea ltà segreta che s i  pa lesa ne l  d i battito spesso cupo de l  p ittore con se stesso e

a l  qua le  i l  frammento i conosfer ico  offre l a  concretezza  de i  suo i  partico lar i  come  u n  motivo,  anz i  come  u n

Erac l ito”conf i ne de l l’anima”.

Solitudine e coscienza del reale

“Neg l i  o ltre  due  decenn i  d’intensa  attiv ità  creativa,  l’opera  d i  B uttur i n i ,  che  ha  avuto caratteri  mo lto

partico lar i,  d i  u n’armon ia  e  d i  u n  equ i l i br io  poco  adatti  a l le  esp los ion i ,  a l le  l u c i  v io lente  e  ag l i  estrem ism i

ester ior i, sa stare i n  b i l i co fra l a  trad iz ione vera de l l a  p ittura e u n’arrisch iata modern ité, che non può es imers i

da l  cons i derare come st imo lo, come i n iz io, come grande bac i no d i  riserva, l a  natura e l’uomo che l’abita, con

u no  psych i sme  i nverti  i n  cu i  scorre  u na  forza  d’aggregaz ione  tanto  forte  quanto  forte  è  l a  forza  d i

d i sgregaz ione che l’ass i l l a.  Que l l a  de l l’artista veronese è u na  rêverie anche v i s ionar ia, ma  ne l l a  qua le  questa

v i s ionar ietà non  s i  stacca  da l  vedere, non  abbandona  i l  rea le,  ma  lo  a ltera so lo  que l  tanto che  serve a far lo

meg l io conoscere ne i  suo i  vo lt i nascosti, ne l le sue ombre p i ù  profonde ”…

Floriano De Santi  ( Solitudine e coscienza del reale- Vallecchi  2011)
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