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arti figurative 
i Visile alia XXXI Biennale: alcuni padiglioni stranieri 

Siate tranquilli... Siate 
Sulla IJiennale grava 

lun'ipotoca paurosa, forse 
Ipiu pesante di quella pur 
jgravissima del mercaio 
Id 'ar te: gli artisti, i critici, 
|gl i intcllcttuali cho vivo-
Ino o vegetano all'ombra 
Jdell 'arle modernn, lutti 
Iclii piu chi menu piangono 
| su i destini dell 'arte e del 

nondo. Un po' tutti dico-
Jno o lascimio intendere 
•che noil va, d i e qucsla 
Isituazione di benossere 
leeoiiomico e di lento spap-
lpolamento morale 6 gia 
•una giierra, nn massacro 
l e chi sa dove portera la 
[pittura e ciascuno di noi. 
|Ma, intanto, ogmmo cava 
lil maggior profitto perso-
Inale possibile in donaro, 
[potere, cgemonia utflciale. 

Ci si e accaniti molto a 

. u * f r~~ •> 
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[Erich Heckel: « Uomo 
[nella pianura » 

svergognare il padiglione 
italiano, ma la degenora-
zione della cultura artisti* 
ca modcrna a folli mani-
festazioni di clan e in 
atto ovunque: in tutti i 
padiglioni si puo toccare 
t*on manu la fatale crisi 
di verita d i e sin dietro il 
caos uttuale della IJien
nale. E gia si levano molte 
voci a predicate ipocrita-
mente un nuovo mistici-
smo, una «spiritunlita •> 
che ponga fine al trava-
glio dell 'arte d'oggi, una 
pittura decorativa cho ri-
nunci a mettere in discus-
sione il mondo c la cul
tura ma sin paga di com-
porre secondo decorazioui 
esotiche e tranquiilanti di 
guslo irra/.ionalislico. Odi-
lon Hedon ci viene servito 
dal suo presontalore, Clau
de Roger-Marx, come un 
attualissimo esempio di 
spiritualita per i giovani. 
cue sono la speranza ma 
che ancho facilmcnte de
viant* con la loio passione 
per le teorie e la materia. 

Ncl padiglione di Fran-
cia, Alfred Manessicr fa la 
parte del cattolico clie pec-
ca e si pente, che toma a 
peccarc per il gusto di pon-
tirsi e di farsi assolveie. 
Ci ofTre vaste decorazioui 
* sacre > dovo le scoric 
deH'crotismo di un Maspon 
o di un Matta, aecurata-
mente spurgate dei valori 
critici delle forme surrca-
liste. si dispongono se
condo una higubre, cr*--
puscolare verticalita «all.i 
Klimt »: vengono propo-
ste come un po.ssibilc an-
ntdlamento dcll'io e delta 
esperienzn del mondo d i e 
lia il pit tore nel mistoro 
delle cose sacie. 

Nel padiglione nmerjra-
no lira aria di prudenza. 
di mistica nttesa: Louis*? 
Nevelson ha riempito t ie 
sale, una tutta dorata, una 
tutta ncra e una bianca-
paradiso con pareti e pila-
stri anch'essi tinti d'oro. di 
nero e di bianco. E* l 'ap-
prodo del brutalismo da-
daista di Schwittcrs in un 
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dadaismu punsta. di u,i 
eiotismo steriliz/ato, d ie 
ha jl senso della cripta. 
della chiesa. La Nevelson 
sembra una baby-doll del 
dadaismn che si muovn u 
viva coltivaudo manic nel-
la soilitta americana del-
l'avanguardia. 

Decorazione 
tranquillante 

Nel padiglione austriaco 
si . dice a chiarc. letteio 
che i tempi sono maturi 
per un ritorno alia deco
razione tranquillante di 
Klimt, o il ritorno giap-

ponese a Klimt del pit to re 
Undertwasscr viene pre-
sentato come uno di quei 
casi di tranquillita di cui 
rumanita aviebbe biso-
gno, anzi si dice che il gio-
vane austriaco ha previs'o 
le cose hno al 19370! Mor-
bide penne di pavonc 
muove astutamente Un
dertwasscr con esotica 
gra/ia giapponese, con 
Mittile eiotismo, con gusto 
di (iaba: un < sayonara -> 
per la pittura all'uscHa 
(ma quauto mercantile!) 
dairinformale. Un * sayo
nara », dunqiie, per il gu
sto di massa americaniz-
zato? e aiichc, dopo quella 
.snrrealista, un'altra rivin-
cita del gusto decadente 

arrara 

La III Biennale 
internaiionale di sculiura 

Fra le rarissime mastrc in-
teramente dedicate alia iCiil-
tura che si lenyoiio con Jr»*-
qnenza untmalc o btrm.'dtc 
in Europo. la piccolo Bicn-

;-nale di Carrara, iimuta alia 
sua tcrza cdiziom: ha uia 
guadaanata una jw.-tlziouc di 
yrestigio per incrito dei suoi 
organizzatori i '/mill conti-
miano a sitpcrarc o.^iacoli a^-
sai forti per condurre in pot
to oanl due anni qncsla mo-n 
.stra, ora allargata alia graft-
ca Folta e la partccipazlone 
degli scultori italiani c foltis-
sima quella dcali urlixti di 
Argentina. Austria, liclgio. 
Brasilc. Cccoslaracciiia. Da-
•nimarca. Egitto. Fruncia. G<T-
mania, Giapponc. (irccia. ln-
ghilterra. Iran. Jugodaria. 
Lussembnrpo. Olonda. Polo-
nia. Spapna. Stati Vniti. Sri:-
zera e Vruguau 

Xcll'offrirc qticsro panora
ma della sculttirn la tnostrii 
di Carrara si propone anchc 
di ridare splendorc alia Mobi
le materia del mar mo r»i.\ 
nella sctdtura moAern.i «* di 
questi ultimi anni in upecie. 
e stata un po' .tpodcslala da 
altn materiah mod^rni. parti-
colarmente dai metai'.i e dai 
yroeedimcnli di 1u*ionc fom-
ples*e ragioni t,.%trt!cl.e. 'u>i-
rionali. tecniche ed anche di 
gusto del mercato d'nric -;tafi-
no diciro :1 decadimento del 
marmo che, purtroppo. >rrta 
la materia di tanta cite sta-
luaria cimiteriole e celeota-
tira che intristhce <na::e e 
strode d'ltalia. .PIM alcu n 
rapporto con le forme e le ra
gioni dell'arte modcria 

Dalla posizione li prcsiig>o 
eonqni.Ktato la Biennale di 
Carrara pud e drre compiere 
un salto quaUtalit o .\el>'zu:-
nando piu aticnla:n«?nte gii ar
tisti. 5frontlando i! iranorcnta 
di molti nomi c opcrr super
fine. anche .di- prc-rare t«n-
titi. Consolidando alcunr fo»-
damenlali presenze in campo 
internaiionale. e n^;ioi:aIc c 
oltarpando la- ra<urwm ad al-
tri artu'ii E ci membra chr 
vvarrebbe la pena di teniarc 
un dialoao con I'archttettura. 
almeno per cib che riquarda 
alt architclti italiani 

Ouexi'anno ?a -no\tr.i si e-
sXende anche n-?i inardini di 
piazza Garibaldi ed •• <<ucstj 
la parte piii *uaaes:'ra: per-
qualche tempo >t ha Vriiusia-

' ne di potrr con* d"rare la 
'sculiura bella o onnr.i che 

;2sia. n«oramenr«* in uno \oa-
^ • *io e in una dim^nsioi:,'* pub-
V. b/ica. fwor< della chi.ivira de-
|*'coratira delVoggftto plastlco 
& che il mefcato d'arip ha to-
ffcttituito alia scullnra e alia 

ittuaria 
t $r* grandi bronzi u*t Hcn-

Ossip Zadkine: « II f igliol prodigo »> (bronzo) 

ry Moore, contro t m iri dfl-
VAccademia. ^ODO tn:a *or-
presa maimfica ma jnr'ir fin 
metro icrribjlrncnr,* ^crero 
per tante allre -THt*'jrr: Ex-
U'rnale-iniernal form e una 
tipica bi-forma dello .-cultore 
inglese che riporia il tema 
della madre col bambino. ii«*I 
.•C7JO rafore ximbo.'iro pin pn-
mitiro e anche *rcheoioai'"o 
a una specie di emblema of-
ganico' una po.<so*iie nafnr«i-
utero che soiticne e nuire 
una forma germinate; Hil.,v-
vo n. 1 e un oran-fioso alto-
riliero con una forma umana 
che si proietta in cran:i come 
dal profondo di v.ra.i gcolo-

<!ici ed e do.'or0<,-jir:o>v oia-
\niata 1or\c ncl ncor.io dim 
nioro analogo del S .Mattro 
di DonarelJo (Firenie. Opera 
del Dnomot. la tcr^a *r;iltu-
ra c un upico » -ibclzsvo • di 
Moore, una potent'- »u moria-
menir dell'uomo Si lpcm.n-
(zano ai bronn .ii Moore le 
opere di Armitage c Chadirirfc 
e xi redra /'importanri della 
velezion,- inalcse. di certo la 
pin forte 

Il pootn di Os«jp '/uiiktne e 
nn rilratto ideaie di Paul E-
Juard plasma to con una Tira
na inquieludinc ynrrcali.vtu 
nella impontazione decorative 
monumentale cubi*ia: U mo-

vimento, particolarmrnle del
ta bella testa, si contplien «p-
i-oudo tutti i j)Os.\il)iJi juiiifi di 
rista cublsti come a rendcre 
la ra.ititu degli iv.'crc.^i di 
F.luard. J'a»i.sioso strn'/aenti-
umuncximo delta sua iinca: 
Miiporc, dinatii'smo. jnrore, 
iMiiiinconin, tiii-sfro *ono Irg-
gibili nelle molte teste che 
fanno la testa del poeta. 

11 fiRliol prodigo !*• un'altra 
."ifiilliira incon/o»dtl>i!'> di 
Zadkine: un grupoo tormrn-
tato di figure as.<orbitc m 
un moto nnaninic (it picta e 
di fratcmita, nlii.nnaio nel-
I'architcttura cubisia con vi-
ru sensibilita rsprr\*tonista 
secondo una man'era n.satu 
dul.'o .\r»/tore rii<.>o-/rnnec.si' 
anche per altri g nip pi »ion>i-
mentali «nti-iia?isti e per 
• la citta distruTta - a llo'.ter-
iltlm 

Jean Arp lui mandate una 
delle sue .solite >nn .sentpre 
<ir<>iite metaforc erotieh»\ ero-
lioamentc p(ii,\niyfo in una 
nia'isa ovoidale 

(.iermaine Hichi-T lia nn un
do. »ie//a stesja stanza di Zad
kine. che e un cor>imo'"entc 
ncresccre delta came ih Hour-
delle sullc stru'ture per nn 
iiomo nuoro di CJ''aconi»';:i 

.4 II mi Debskn. polaccx. ra 
rtcordata per le sue ambizlo-
M* forme di mammiffri: foni 
inasve di mi ritalt-smo che si 
uela in roece come in nn 
passuppio dalt'orpnnico cllo 
inorpatn'co 

Fra gli scultori stranieri 
ricordiamo lo span nolo Pablo 
Serrano. l'otandc-;e di oriainc 
aiapponese Tajiri che e nn 
surrcalista acnuino Degli ita
liani ci .tembrano emerperc 
Ftoriano Bodini cot suo grat-
tesco ntratto l..\ nioslie del 
tr.*ncc*e. Agenore Fabbri. 
VmcenZo CJaetanjrllo p'-r d 
arnppo bronzeo Con mcione 
o <on/a O.̂ car CJal'o. Franco 
Garellu Emifio Greco. Giu
seppe Mazzullo o*r .'a <CHJC:-
fec^a della sua /:itwr.i fem-
mmile in pi«*tr.i. .Haffaello 
Salimbem. /tl:(ji SGSSH, Vifto-
r;o Tarernari. .\!btTto (Ihm-
rani per t«na .MM » n-irnra 
morra -. Testa c ueeeilo. in-. 
renfatd ci sembra con la sug
gest tone del let TO rzuso della 
morte che e di Picasso 

Fra gli jnewori itaiiu.-ii; bef-
pi. bra.^iliafii. eero^roiMeehi. 
tedeschi. me.<<:cani. orandesi, 
polacchi e americav.i vanno 
neordati particolarmenf Leo-
poldo Mcndcz. Ccsco Magno-
lato. Valeria Vcc-hia. Leszek 
Hozga. Carlo Sercllemann. 
Geor GresUo. Boris Luric, 
Robert Dubrarec. Celia Cot-
dcron, .Morten Dimonstcin 

da. mi. 

della « vecclua > Kuropa 
sui ricchi ameiicani? 

E' ciiit frencsia che si 
celebrano i funerali del-
rinformale, che il mercaio 
d'arte eclebra. in prima 
persona, quesii funerali. 
Ma le ragioni sociali, cm-
lurali, esistcnziali da cui 
ha prcso l'avvio l'infor-
male a un ceitn punto 
delle viceiide della pit
tura non-oggettiva, rest a- , 
no: nessuno le ha rimosse. . 
L'invito alia tranquillita e • 
alia spiritualita e ben piu 
pericoloso della situa/ioiie 
informaje, del litiuto, o 
deU'impossibilita, o del'.i 
impoten/a dtchiarata a da
le forma a lie coso del 
mondo. E' la sporca pio-
spettiva di una nuova mc-
tafisica, deU'evoca/ione di 
uno s b i n o da nmtteie al!e 
costole dei pittori e delle 
correnti artistiche che pu-
ic oggi nel mondo hauuo 
nausea deU'intimismo al-
roinbra del p;>terc e to i -
nano con nuova curioslta 
e nuova passiouc critica a 
guardare il mondo. 

Abbiamo visto I'egyv 
Guggenheim camminaie 
stanca quasi fosse mes-a 
da parte. Abbiamo visto 
centinaia di disoccupati iu-
formali impa7/ire al twist 
di Palazzo I'apadopoli in 
occasione uella Piccola 
Biennale di Iris Clert. 
nuovo astio «.he sale a pro-
teggeie le ar t i : sara tin 
astro della eostellazione 
astratto - simboiista della 
tranquillita? Al twist di 
Madame Iris Clert. nelle 
sale dcll'antico pala//'» 
veneziano — ambienti d;» 
Morte a Ycnezia —, c'ei.i 
tutto il mondo della Bien~ 
nale: per interes^e. per cn-
rio^ita e per cinismo, 

Ma ditlicile era ar r ivaie 
a Madame liis (mm sem
bra il nome fatale pei 
una sittia/ionc fa ta le?) e 
sono in nuilti a contcntarsi 
di averla vista e di esser>i 
fatti vedere <|i qua dalle 
spalle (Copley. Quentin. 
Chaissac. Ceisser, Solub. 
Takis, Grai'esen. Biny. 
ecc.) della' sua corte. dei 
Mioi protetti tjiovanis^inu 
fra i quail ce n't uno, pil-
torc. che ella considera e 
ailora come un nuovo Mi
chelangelo fra gli ultimi 
dadaisii e surrealist'!, bru-
lalisti c informali: rame-
ricano Stevenson autore d» 
un n t ra t t6 di un Lord, n -
tratto la cui faccia sol-
tanlo e composta di venti-
quattro tele di circa d»u 
metri ciascunu. Abbiama 
visto tanti amcricani ve-
nuti dal Texas con mi-
gliaia di dollari per < qua-
dri » e « ̂ culture » donu-
nare net banchctti, a Toi-
ccllo. al c Cipriani » e al-
trove: onorati. >edolti. 
runbambiti 

E la « Figura > e il tenui 
della Qrossa mostra recen-
temente allestita dal Ma.i-
hattan's Mu>eum of Mo
dern Art che per quindici 
anni e stato Forganisniu 
crttico-guula nel lancio c 
nel sostegno della pittm.i 
non -oggcttiva. E" in atto 
una Rro»a operazione ctd-
lurale e mercanti le: bijo-
gnera chiarire porche t">s;» 
abbia bisogno di nuovc 
poetiche. spui tual is te e 
tranquiilanti. al fine di 
una nuova cgemonia del 
modo di vita borghese o 
del punto di vista borghe-
se ^ull'arte. 

Roecaforte dclFinforma-
le e alia Biennale il padi
glione spagnolo Si cntra c 
ci si trova immersi nella 
forc.Nta informale dello 
scultoie Pablo Serrano; e 

conie se tutte le palme e 
le aquile che stanno nelle 
piazze spagnole si fosiero 
date convegno per morire 
in un cimitero coinune. II 
padiglione spagnolo nero e 
grigio puz/.a di chiesa. o:i-
d i e se qualcuno da questo 
senso di coneii parla del-
I'odore del fuoco di Guer
nica. Venti i pittoii infoi-
mall spagnoli: venti facce 
della dispombitita, della 
ambiguita dell'lnformale. 
Soltanto Canogar ha ur.o 
scatto furioso di veritu: 
snl nero della pittura sei-
centesca spagnola. della 
pittura di devozione e di 
piopaganda controriform.-
sta, egli dipinge con gran-
de impeto carnoso fanta-
smi biauchi che non sono 
i bianchi frati di Zurbaran, 
mai segnj — fra Pollock 
u De Kooning — di un 
grande istinto vitalistico 
che non ha sbocco nella 
oggettivitii. nella socialita. 

II tono della Biennale e 
dato per i padiglioni stra
nieri da Francia, Stati 
Uniti. Austria e Spagna e 
abbiamo cercato di danie 
al lettore un'impressione. 
Molto utile e comunque 
una visita a Vene/.ia. sen-
za la quale non ci si puo 
lendere conto deU'cntita e 
anche della drammatieita 
dei falsi e veri problemi 
dell 'arte contemporauea. 

Ad altre presenze e m-
dispensabile accennare — 
auche se non r t ret tamente 
riportabili alle questioni 
suddette — per nn pano
rama sommarso dei padi
glioni stranieri. 

Nel padiglione olatidese 
le sculture in bronzo e ot-
tone di Shinkichi Tajiri ci 
sembrano 1'aspetto i>ii"i vi
vace del surrealismo veto 
alia Biennale: semi, fioii. 
inselti • in propor/ioni %i-
gantesche costruiti argu-
tamente e con fantastic^ 
senso plastico n furia di 
Mamma ossidrica. Sculture 
organica che capovolge 1*» 
proporzioni fra noi e la 
natnra microscopica e alia 
natura restituisce capacita 
di stupore ai nostri occhi 
disttatt i . 

Vivace 

surrealismo 
Ui Corneille, noto anchc 

per Fapporto al Gruppo 
Cobra, sono esposti ninne-
rosi quadri fra i suoi piii 
felici: piccolo mappe di 
contiuenti inesplorati del 
colore definiti con quella 
brillante astiazione natu-
ralistica che il nostro Bi-
lolli per»egui. un po' ju-
vano. per tanti anni. 

Pitture e piccole sculture 
di Kiopelle ncl padiglione 
eanadesc: *? come ritrovare 
la sensualita tlispcrata del 
Pollock che ha dipinto Frn-
{iratt:a in un brillantissimo 
pannello decorativo in una 
stazione. in un aeroporto: 
una variata idea di verde e 
di acque. di stagioni av-
venturose: i>oi uno speaker 
ci chiama e Riopelle non 
esiste piit. Nel padiglione 

amencano va ricordata la 
gracile pit tura surrealista 
<li I.oren Maclver che ve-
de forma la vita quotidia-
na d'una citta d'America 
immaginaria in una goccia 
d'acqua. o sospesa sulla 
crepa del terreno dove si 
iniilano le formiche. Fra 
tanti impiastricciatori di 
materie. Hubert Dalwood, 
nel padiglione inglese ci 
restituisce il piacere arti-
giano della scoperta e del
la lavora/ioiie dei metalli, 
ci ricoida t|uanto conti il 
c fa ie> ncl mesticre dello 
artista. 
Ceri Richards lestimonia 

rassimila/.ione del surrea
lismo in Inghilterra molto 
tempo prima di Suther
land e Bacon. Di lui sono 
esposte anche molte opere 
recenti che sono metodiehc 
variazioni di colore- luce 
sul tema musicale della 
Cat/iedrole vngloutie di 
Debussy. Lontano e'e il 
fantasma di Turner, e dap-
presso il colore di De S tud : 
il pittore inglese. pero. e 
piuttosto un pa/iente ana-
tomista del sentimento li-
rico per la natura che un 
pittore drammaticamente 
sospeso tra oggettivita e 
l>ordita di oggettivita come 
lo fit De Stacl. 

Nessuno si e ricordato 
che nel padiglione tedesco 
espone l 'otlantenne Eric 
Ileckel. maestro dell 'avan-
guardia espressionista, ti-
gura di rilievo del gruppo 
^11 Ponte > e generoso'di-
spensatoie di forme e ma-
niere espressioniste e tanta 
gente dalla memoria corta. 
1/antologia grafica di Hec
kel meritava il premio 
forse con piu ragione che 
le prove di stampa di An-
tonino Virduz/o. Ma an
che Giulio Carlo Argan se 
ne e dimeiiticato appassio-
nandosi per la grafica del 
giovane Santoro! 

Le pitture informali di 
Emil Schumacher stanno a 
rapprcsentare una situa-
/ione decorattva deU'in-
formale che puo offrire il 
terreno di congiunUua con 
una tigurativitii simboli-
sta-surrealista: qui i mezzi. 
non le ragioni morali uma-
ne cd estetiche. della pit
tura informale possono 
servire come possibility 
tecnica. Pittore e incisore. 
Antonio Berni e uno dei 
maggiori pittori argentini 
d'o^{>i che ha rare qualita 
di assimilatore e divulga-
tore. addirit tura a livello 
del popolaresco e del pi-
caresco. Ha una mano fer-
tilissima. da copista picas-
siano: un piacere per gli 
stracei piu popolano che 
dada. un occhio ricettivo c 
svelto per le .suggestion! 
surrealiste. picassiane e ii-
uanco della orfion pnin-
tinp. Assai suggestiva 6 la 
serie di dipinti su vita 
morte e miracoli di un 
personaggio popolare. Jua-
nito Laguna: naturalmen-
tc la suggestione nasce da 
tpiesta ridente passeggiata 
di umorc. di scherno e 
Icggerc/za popolana in 
mezzo ai guai della pittu
ra d'ocgi 

Varese 

Peggy Guggnhelm discende e Iris Clert sale, 

nuova profettrice dell'arte astratta a Venezia 

tra naturalismo 
' . f i r 

e controriforma 

Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Moraz-

zone: « AAartirio di S. Agata » Firenze, coll. 

Roberto Longhi 

Si e inuuguruta nei aior-
iii scorsi, a Vurcsc. nell'uc-
cof/Iiente sedc di Villa Mi-
rabello. I'attesa mostra del 
Moruzzonc, reoli-;«t(t con 
la collaborazionc del niit 
noti studiosi del '600 lom-
luirdo. Si tnifta di mm mo-
stra attenta, scrupolosu. 
frtttto di una lunga jatica 
ornanizzatirti L> di una 71a-
zientc. iiuliigiiH' critica, clu' 
raccoglie. ben 45 opere. uu 
ininiern vcrumentf altn •">•<-
.̂ r peri<!« clw molti eanola-
rori del Morazzonu .<ono 
amlati dispcrsi per VKuro
pa. eambianilo srariatc 
volte di proprietario, rcn-
dendo in tal motto difficile 
c in qualche caso impos-
sibilc il loro reeupcro 

I quadri esposti nelle sa
le di Villa Mirabclio offro-
110 senz'ultro un conviii' 
cento profiln dell'artista, 
tie ricostruiscono un'immn-
dittc ffdclc nella sua com-
plcssita c nelle sue eon-
traddizioni, aiiitantlonc hi 
coniprensionc anchc con 
una scrie opportuna di ap-
pogpi. seelti tra i pittori 
che pli jurono amicj o che 
vissero » d medcsimo cli-
ma eulturale c storico: il 
Cerflno. Giidio Ccsare Pro-
enccini. Tanzio da Varallo, 
Francesco del CU'TO. jl Ve-
spiuo. 

Di Pier Francesco Maz-
zucchclli, detto il Moraz-
zone dal suo pnese d'ori-
gine. paese vicinissimo al
ia cittd di Varese. uon si 
hannn molfc iioficic bio-
grafichc. Son si hanna so-
prattutt0 notizic che ri-
guardino la sua giovinczza. 
Si sa che e nato nel lu-
g\io del 1573. ma qualcu
no diibifn finclic di qucsta 
data, anticipandola di due 
anni. F.' certo comunque 
che abbandono la Lombar
ds a giovanissimo per rc-
earsi a Roma, dorc lo tro-
riamo prima dello scadere 
del sccolo, nll'cpoca del 
pontificato di Clemente 
VIII. 

Ailora la cittd papalc ri-
gurgitara di artisti: crano 
gli cpiponi dei manieristi. 
Morazzonc tie scnti Vin-
fluenza. I biografi fanno il 
name del senesc Salimbc-
ni come del suo maestro. 
I critici. d'altro canto, in-
dicano nelle "manicre" de
gli Zttccari e in quella del 
Caralicr d'Arpino nitre .«}. 
cure fonti della sua ispi-
razionc. Ma appare anche 
certo che prima di ritor-
nare nel Settentrionc. in-
torno al 1598. egli ha pure 
potato gssistere nl man'iie-
starsi nolemico ed enerqi-
co della pitfnrn del Crtra-
raopio. 

Tra I'altro. col Cararag-
aio. arera in comnne il 
temperamento imnetuoto e 
aspro. Xcl J620 dulio 
.Vnncini sc r i r r ro a que
sto proposito: * Stando m 
Rntnn mostro costume as-
*oi eapriceioso et Hero, che 
per tal risvetto alle volte 
pericolo della »'ifn con 
frorrtplio di prigionia ». f,e 
cronfldir romonc di quel 
tempo e le carte dei posti 
di policio. inffltfi. rcaistrn-
no il s»n> nomc in piu di 
iin'occasione. Probabilmcn-
te, anzi, 1n proprio questo 

il motivo che lo costrinse 
a lusciarc Roma. 

In Lombardia riinctlc 
piede rjopo esser passato 
da Firenze c da Venezia. 
F. nella sua patria incomin-
cia il luuoro pin intenso e 
f riitttios'o. 

Gli element! che eosti-
ttiiseono il carattere della 
Miu ark' soiio divcrsi e. tid-
volta dissimtli, pcrsino 
eoHtrustanti: da una parte 
non mancaiia nella sua 
pittura rive e dircttc no-
tazioni realistiche. qj/fl.si 
deserizioni naturalistiehe; 
dall'altra si capiscc come 
if diwin della Milano bor-
romea. dellu passiouc e.on-
troriformista, ugiscc su di 
lui turbandone' lo spirito, 
i>mngendolo ad ana esalta-
zione drammatiea. dove 
I'estasi p il sudore agom-
eo. lo strupgimento asce-
tico e il furore tnistieo. 
I'abbandono religioso e il 
languore erotica si confon-
dono in un part'colare pa
thos. in qualche caso an
che ambiguo. ma che da 
alle sue tele un'indiscuti-
bile suggestione. 

Vol(tii per tutte il San 
Francesco di Brera. che 
ta gid pcn$nrc al Mnpun-
seo e che ha in Francesco 
del Cairo una ripresa sor-
preiidciitcmciite direftn #ri 
cflicacc: un quadro espres-
sionisticamentc deformuto. 
dore Festnsi rireln In 
smorfia del terrore. Ma 
non e questo il solo. anehe 
*c (ptesto e il piu scon-
volgente. Si vedano aneo-
ra il Martirio di Sant'Aga-
ta, il Cristo nell 'orto. la 
Pentecoste. la Visitazione. 
.Ynttirnftnetitc. alia moslrn. 
sono esposte anchc quelle 
pule d'altare dove ii vin-
eolo dell'iconografia post-
tridentina e piii ccidente. 
ma anche in qucste opere 
le qualita del Morazzonc 
trovano modo di manife-
starsi, se non altro m un 
parttcolarc. in un (jestt>. 
iu una fisionomia, in una 
luce. 

La conoscenza del Mo
razzonc sarebbe tuttavia 
incompleta se non venissc 
integrata da una visita al
ia Cappclla del Hosario e 
all'altare della Maddalena 
dipinti nella Basilica di 
San Vittore c alia VII 
Cappclla della * Via Cru-
cis > che conduce ol Sacro 
Monte, poco distante da 
Varese. Bisopnu dire anzi 
che Fincontro del Mornr-
zone eoi Sacri Montr delle 
Prcalrtj lombarde hi Sn-
ero .Monte d< Varrtflo. di 
Varese. appanto. L- di Or-
>a). dove ha lavoratn al-
t'etccuzlone delle cappelle. 
ah ha permesso d> fissarc 
eloquentemente e ig modo 
narrativamente popolare 
una serie di scene di stra-
ordmana immcdiatezza tm-
cjtca - • 

La mostra e corre-dntn aa 
mi nmpro ed •'*nnrti,nfe 
eatnloao, eurnto da Mma 
Greqori. che fornisee *ul 
Morazzonc 1 ri.*ti/trtt» piu 
<icuri della ricerca critica 
e filolooiea. oltreche una 
ricchissima documentazio-
nc iffiistrntiro. 
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