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DANTE PEDUZZI

PONZIANO TOGNI
(Inaugurazione della mostra antologica al «Beato Berno» di Ascona, 26 aprile 1986)

Gentiii Signore, egregi Signori,

Fra qua'lche settimana, esattamente il 9 giu-
gno prossimo, ricorrerä il quindicesimo an-
niversario dellla morte di Ponziano Togni e
la mostra antologica che siamo per inau-
gurare non sfugge certo a quello strano
meocanismo rievocativo che di sölito scatta
in ricorrenze simili.
Non e facile riassumere e condensare in
poche righe le caratteristiche principali, sia
formali che contenutistiche, dell'opera di
Togni.
Max Huggler, nell'importante monografia
sul pittore, dice giustamente che occorre
scavare nolle vioende ddlla vita, per poter
carpire 11 significato e la natura allle sue
produzioni.
Nato a Ghiavenna nel 1906, originario di
San Vittore in Mesolcina, Togni ottiene
una formazione iniziäle di tipo tecnioo che
concluderä nel '30 a Mi'lano, alTAccade-
mia di Belle Arti di Brera, con il conse-
guimento del diploma di arehitetto, ipro-
fessione che, tuttavia, non praticherä quasi
mai, ma che imprimerä ndl'la sua esperienza
artistica una traccia evidenziabile in molti
lavori.
II tratto semplice, preciso, ooerente della
linea, la linea non intesa come harriera o
confine tra due entitä diverse, bensl come
pun to magico di capillaritä e permeabilitä,
d'incontro e di distinzione nello stesso tempo,

e un aspetto innegabile del modo di
agire di Togni sulla rappresentazione del-
l'immagine interiore delle cose, immagine
vissuta e sofferta.
Si veda aid esempio il disegno intitolaro
«Piazza Vasari di Arezzo», dove le iinee

non creano stacchi netti, dove le ombre
che stmitturalmente hainno la funzione di
staccare i corpi gli uini dagli altri, qui sem-
brano quasi unire le masse mettendole in
equilibrio reciproco, operazione questa che
da all'opera un'armonia e una tranquillitä
quasi palpabili.
Da Milano, dove certamente il Togni avrä
conosciuto, almeno di riflesso, i protago-
nisti della pittura degli anni '20-'30, gli
anni daminati da'l dlima riconducibile ai
Novecentisti, che oggi stamno ritornando
agli onori della moda e delle oommemora-
zioni, i'l Togni si trasferisce a Savogno, un
paesello assdlutamente isolato fra le mon-
tagne ddlla Valchiavenna, non collegato da
strade carrozzabili col foodovalle, oggi com-
pletamente disabitato. II passaggio dalla
metropoli lombarda alia primitiva solitu-
dine dei monti e stato certamente dettato
da scelte ben precise, non ultima forse
quella della ricerca di un disagio concreto
a contatto con la aspra rea'ltä contadina.
La solitudine, l'incomrmicabilitä, la povertä
nelle cose, che oggi ancora sembrano aggi-
rarsi fra i muri abbaindonati delle case di
Savogno, si concretizzano nelle opere d'
quel periodo.
«La Pigna», del 1931, rappresenta un'eloquente

testimoni'anza ddl tentativo ddll'ar-
tista Togni, tutto proteso verso la libera-
zione sulla tela di suggestioni provenienti
da qudl tipo di vita, dove la vdlumetr'a
delle cose soffoca quasi la presenza del-
l'uomo. Ainche la pennellata pesante e cor-
p>osa sembra riflettere l'ambiente che lo
circonida.
Ma l'evento principale della vita di Togni
semibrano essere stati i soggiorni invernali



223

che l'artista soileva godersi a Firenze, una
sorta di migrazioni benefiohe verso nuovi
sussulti spirituaili, verso nuovi contatti che

gli permatterantno fra l'altro di legarsi in
amkizia con Pietro Annigoni.
Togni ha perö sempre rifiutato di inserirsi
nei discorsi dell'epoca, ha sempre cercaco
di tenersi fuori dalle correnti, non sollo da
quelle italiane, ma anche da quelle ben piü
forti e dominanti che partivano da Parigi.
In uüa lettera ad un amico 1« stesso ha
vdluto sottolineare queste scedte: «Percorro
questa strada per non cadere in un dilettan-
tismo cosmopolita. II duraturo, la realtä,
non sono concetti astratti, ma veritä
concrete che l'artista possiede nello spirito.
Cost potro dedicarmi interamente alia pit-
tura senza il problema di essere moderno
ad ogni costo».
Nel 1940 Togni si trasferisce a Zurigo e

persiste nella sua imipresa, quella di per-
correre una strada del tutto personale in
dialogo critico e costante con se stesso,
senza imporsi dei limiti, tarito nelile tecniche
impiegate, quanto nei soggetti adottati.
Nel graffito intitolato «Derelitto» del 1948,
pure esposto in questa sede, Togni ha rag-
giunto un alto Evello poetico, dove l'ansia
di creazione, liberata mediante un linguag-
gio pullito e limpklo, gli permette di ren-
dere pienamente anche gli stati d'animo piü
vaghi e sfuggenti.
In certi olii come «Ritratto di Bianca» (sua
mogiie) e ndll'altro intitolato «Tempesta»
scopriamo un Togni meno calcolato, che,

con pennellate decise e robuste nel segno,
rioco nel linguaggio, dipinge dii istinto, ma-
nifestando una grande forza nel modellare
i suoi sentimenti piü profondi.
Se poi ci soffermiaimo sdlTopera «II Mani-
chino» e soprattutto su quella chiamata «Le
Ciarpe» del 1947, scopriamo un'iinterpre-
tazione vibrante e non priva di ironia verso

la realtä umana, rappresentata qui da ma-
nichini senza testa — che richiamano va-
gamente a De Chirico ed ai metafisici in
generale —.
E non si potevano certamente dimentkare
in un'antologica dodicata a Togni gli affre-
schi, tecnica ahe l'artista sembra aver ap-
preso a Firenze e nella quale si e cimen-
tato dopo essere passato attrarverso i vari
filtri ddl suo verismo. E in questa tecnica
che non amtmette errori, scopriamo un ar-
tista padrone dei suoi mezzi e che ci vuol
parlare con un linguaggio cristallino, sem
plioe e diretto.
Le pitture murali, aloune delle quali dl
granidi dimensioni come quelle di Dübendori
e alle quali Togni lavorö per parecchio
tempo, ci presentano un altro Togni ancora,
legato si nella scellta dei temi, ma coerente
fino in fondo alia sua concezione di sem-

plicitä e deldcatezza.

Di ritorno dai diversi viaggi di lavoro e di
studio che lo portarono in Inghilterra, negli
Stati Uniti, ma soprattutto dopo il viaggio
in Africa, i cdlori dei suoi lavori, special-
men te i verdi, le varie tonalitä di rosso,
riesplodono in una nuova intensitä, quasi
a rkonfenma della vera forza del colore che

suscita emozioni piuttosto che accostamenti
di tipo razionale.
Signore e signori,
Con l'apertura di questa mostra rendiamo

giusto omaggio all'artista che, superata la

preparazione aoaademica e liberatosi dai ten-
tacoli delle mode imperanti, seppe scoprire
un monido particolare racchiuso in se stesso,

un mondo che ci appare oggi essete

stato di una sinceritä e sensibilitä veramen-
te autentidhe. Insomma parliamo della sto-
ria di una vita la cui protagonista principal

sembra veramente essere stata soprattutto

l'arte.
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