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Lettera da Londra 

Disegni di 
Raf faello 
al British 
Museum 

Due dei dipinti d i Raffaello esposti al « Bri
tish Museum » di Londra. In alto: « La strage 
degli innocenti ». In basso: Studio per una 
madonna con bambino 

XIV Mostra 
del Fiorino 
a Firenze 

In Palazzo Strozzi a Fi
renze, dai 15 maugio aj 15 
giugno, avra luogo la XIV 
edizione della mostra nazio-
nale - P r e m i o del Fiorino >• 
per la pittura, che e eselusi-
vamente per inviti. 

Parteciperanno alia mo
stra artisti italiani e svizzeri 
ed una sezione di essa com-
prendera opere di alcuni dei 
momenti salienti dell'arte ita
liana degli ultimi 50 anni. 

La commissione esecutiva 
ha proceduto in questi giorni 
alia seelta delle opere che 
rappresenteranno alcune del
l e correnti dell'arte italiana, 

II - m o n t e premi - della 
mostra avra un valore com-
plessivo di 5 milioni di lire. 
II •> Premio del Fiorino e 
della Citta di Firenze - sara 
dotato di un milione di lire 
in monete d'oro. L'azienda 
autonoma di turismo ha con-
cesso 4 premi acquisto di l i
re 500.000 ciascuno: altri due 
premi dello stesso valore. 
per artisti italiani e svizzeri 
sono stati concessi dall'Ac-
cademia di Belle Arti (Fon-
dazione Carmine); vi saranno 
inoltre altri premi acquisto. 

Edizione rara 
di disegni 

r 

di Guttuso 
La SEDA, Societa editrice 

per la divulgazione dell'arte, 
che ha recentemente pubbli-
cato il volume di fac-simili 
di disegni di Picasso con te-
sto di Mario De Micheli, pub-
blica ora un bel volume di 
disegni di Renato ' Guttuso. 
L'opera e stampata in fac
simile, in un'unica tiratura 
di 100 esemplari ad perso
n a m ; 500 esemplari nume-
rati da 1 a 500; alcuni esem
plari recano fuori testo una 
tavola originale, con firma 
autografa, completata a ma-
no dall'artista. 

I 31 disegni sono inediti e 
vanno dal 1934 ad oggi. So
no presentati da Mario De 
Micheli. II volume, stampa-
to magistralmente dalle Gra-
fiche Editoriali Ambrosiane, 
e sce mentre e in prepara-
zione, a Parma, una impor-
tante mostra antologica del 
grande pittore realista che 
verra presentata nelle sale 
dell'antica reggia farnesiana 
il prossimo autunno. 

Settemila anni 
di arte iraniana 

Si apre oggi 4 maggio a 
MUano, nelle sale dell'ex pa* 
lazzo reale. la mostra - Set
temila anni di arte irania
na ». una grande rassegna 
c h e vuole essere 1'immagine 
piu completa e fedele che 
l'lran abbia mai presentata 
della sua civilta. I pezzi 
esposti, ottocento circa, ap-
partengono al museo" di Te
heran e a collezioni private e 
comprendono terrecotte. ori. 
argenti. bronzi, marmi. vetri, 
mosaici, miniature, tessuti, 
quadri. disegni. suddivisi m 
vari periodi. -
• Tra essi sono presenti nu-
merosi reperti nnvenuti du

rante le uitime ricerche nol
le diverse regioni dell'Iran. 
specialmente nelle vicmanze 
del lago di Rezaich e sulle 
alture attorno al Mar Caspio. 
reperti che dimostrano come. 
ancora prima di quella gre-
ca. esistesse una civilta mol-
to avanzata ai confini di que-
sto mare. Il pezzo piu antico 
presentato. una grande coppa 
in terracotta gngio chiaro. 
risale a cinque millenni pri
ma di Cristo L'edizionp mi-
lanese conclude il giro euro-
peo della mostra che ha gia 
toccato Parigi. L'Aia. Zungo 
e Vienna. 

A cura del ' Diparti'aento 
delle stainpe e dei disegni del 
British Museum e uscito un 
altro capitolo della serie «• Di
segni Italiani » dedicato a 
Raffaello e alia sua cerchia. 
Dopo le pubblicazioni sui se-
coli XIV e XV e su Miche
langelo e il suo studio, que-
sta in due volnmi (uno di 
cataloghi e uno di illustra-
zioni) continua l'opera di ca-
talogazione e di pubblicazione 
delle imponenti raccolte di 
disegni italiani del British 

Museum un'impresa che per 
rigore - critico, completezza 
bibllografica, qualita delle il-
lustrazioni • quasi sempre a 
piena pagina resta una lezio-
ne esemplare di lavoro siste-
matico. Per I'occasione i di
segni di Raffaello e dei suoi 
allievi sono stati tolti dalle 
scatole e dagli scaffali e da 
mesi sono esposti al pubblico 
nelle sale del dipartimento a 
illustrazione viva, dei volumi 
pubblicati. Anche nell'allesti-
mento di questa mostra in
terna non e vennta vieno la 
serieta scientifica e il mate-
riale originale esposto e stato 
corredato da un'Gmpia docu-
mentazione fotografica di di
segni o quadri di altre col
lezioni che ave.:sero riferi-
mento con i problemi sorti 
durante il lavoro di cataloga-
zione degli originali del mu-
seo II respiro della mostra 
si e quindi allargato. ma a 
giustificare I'iniziativa sareb-
be bastata da sola I'esposi-
zione dei trcntanove disegni 
di Raffaell0 (u nuclea piu 
importante dopo quelli di 
Oxford e di Lille): eccitante 
poter percorrerne, conden^a-
to nello spazio di una parete 
e per la mediazione di sismo-
grafi cosi senstbiU come la 
penna o la punla d'argento o 
il carboncino. I'itinerario ar-
Ustico. tanto pifi che il corpus 
grafico'di Raffaello. per quan-
to quasi semore a livello dt 
appunti per opere a olio e a 
fresco, proprio per la peren-
torieta del llnguiggio grafico 
si presenta con uno sviluppo 
autosufficiente, che si apprez-
za senza il ricorso alia paral-
lela produztone monitmentale 
e chp a tratti pud riuscire an
che avvantaggiato da una let-
tura cosi esclusiva. Uno studio 
dell'attivita grafica di Raf
faello dovra sempre conclu-
dersi con un arricchimento 
della sua personality, a nolte 
addiritinra di note altrimenti 
imprevedibili. (E~ una realta 
non solo dell'arte di Raffael
lo. ma • anche di • quella dei 
piftori che in seguito si rl-
chiameranno al suo insegna-
mento. si pensi ad Ingres, la 
quale non si risolce nella tra-
dizionale contra.t)po\'.zione di 
disegno toscano a colore re-
nelo. ma appare pccuUare 
della tradizione »classica • 
che ha il suo fulcro ricono-
sctuto in Raffaello). Esposto 
al British Museum e fino stu
dio per un soldato operato 
sul nudo. che insieme ad altri 
analoghi spar si in altre colle
zioni e presenti solo nella ri-
produzione lotograjira fa par
te di una serie di prove \.tr 
una ' Resurrezionc - dr. porsi 
nella Cappella C.h'gi a Santu 
Maria della Pace in Roma; la 

t segnalazioni 

Ft-

BOLOGNA 
£ Martedi 7 maggio, nelle sale del Muieo 
Civico, si terra la vernice della mostra an
tologica del pittore cileno Sebastian E. Mat. 

i ta che viene allestita a cura dcll'Ammini-
i t t raz ione comunale. 

FIRENZE 
j|g Incision! di Giorgio Morandi alia galle-
ria Santacroce. 
MILANO 
j|t La Galleria del Levante presenta opere 

W 

dada di Hannah Hoch e dipinti di Herbert 
Bayer. 
ROMA 
3{- Monili dell'Asia dal Caspio all'Himalaya 
sono esposti a Palazzo Brancaccio in una 
bella mostra curata dall'lstituto per il Me
dio ed Estremo Oriente. 
3fc Ausonio Tanda e Richard Antohi espon-
gono alia galleria Penelope (v. Frattina 99). 
:** Stefano Bottari presenta i dipinti del 

-. giovane Tullio Vietrl esposti alia Cassapan-
•ca (Babuino, 107-a). 

data e circa il 1514. all'epoca 
della "Stanza dell'Incendio », 
in un momento difficile del
l'arte di Raffaello. che riesce 
a esprimere U disag'to, il tur-
bament'o di quel * periodo 
tanto compiutamente nella 
dimensione del disegvo quan-
to gli riesce difficile, se non 
impossibile, farlo su ' seals. 
monumentale o sul cavallet-
to Bellissimo in quello stu
dio il nascondersi delicato del 
viso fra le braccia ripiegate 
sopra il capo L'articolazione 
complicata delle niemljira , fjt 
pose difficili come H contor-
no onduldto continua la se-
greta e ambiziosa gara col 
Michelangelo della Sistina. 
via I'urlo plastico del toscano 
riesce tradotto in una dimen
sione interna di disagio, piu 
sfumata e amb'tgua. per ria 
di una sottigliezza grafica 
quasi manieristica. che mor-
tifica ed estenua ta plastica, I 
e di morbidezze chiarosdurali ! 
che mettono a frutto I'incon- I 
tro con Leonardo e coi veneti. j 
Vi appare tutta la misura. il \ 
ritegno, I'alta ciuUta di Raf
faello, la sottile mediazione 
delle migliori esperienze 
contemporanee. Questa • dote 
di prensilita e insiejne di 
conversione stremia ' delle 
esperienze altrui a un mon-
do tutto persouale; di 'dialogo 
alio stesso tetnoo con se e 
con gli altri (per usare le 
indimenticabili parole del-
VOrtolani ~ un tale "metodo 
sperimentale" delle capacita 
espressive dei linguaggi sto-
rici dell'arte. riportaii al 
desideratum fondamentaie del 
suo genio. da confermare nel 
concetto, non tanto della pura 
disponibilita, quanto della 
profonda problematicitft di 
esso. del suo nuirirsi di di
scussion;. di cultura. di civil
ta, della sua tempra saggia-
trice, spontaneamente critica. 
direi. deU'umanita dell'iima-
nesimo») risulla sempre pre. 
sente nel corpus grafico. an
che nei momenti in cui nelle 
imprese pubbliche il dialogo 
diviene difficile e il poeta 
soccombe Michelanaelo < ap
pare figura di fondo neilo 
sviluppo di Raffaello. e se ne 
avverte tutta la pretenza nel 
passagglo dalle prime cose 
peruginesche (vi sono tre 
t-tudi per la •< Cororjizione 
della Vergine - del 1503-4). 
stupende per purezza cristal-
lina. incisa. di contorno e di 
tratteggio. a quelle fiorenline 
(studi comessi con la »• Depo-
sizione. Borghese;. -love la 
maglia del tratteggio *i allar-
ga. il contorno si jr. sch'zzato 
e falcato e aopa'ono ncerche 
d\ spaz. bilanclati. e nelln 
raccolta infatti cono pure due 
studi attenti dal »Davide» 
fiorentmo 

La larga partecioazione del
la scuola nell'ssecnzione del
le decorazioni monumentali 
ha mdotto gli aulori della 
pubblicazione a includere nei 
cataloghi anche gli allievi La 
qualita scende nolerolmcnte 
in questa sezione. e il solo a 
resistere a un giudizw rigoro-
so * il grande Po\idor0 da 
Cararaggio. penonalita com-
plessa. dagli int?ressi molte-
pltci. che la critica dcre an
cora recuperare appieno nel
la sua posizione culturale e 
nei suoi riflessi (che furono 
molti) Per farlo. dato che si 
sono perduti gli affreschi a 
fregio dislribuiti in grande 
numero sui palazzi romani e 
poche sono le opere a olio ri-
maste. tutte perd bellissime, 
si dovra partire dai molti di
segni, in particolare dai ven-
tidue fogli del British Mu
seum: ora caldt e appassio-
nati. ora tembili e nionu-
mentali. vari nei soggetti da 
quelli di genere tmaeslra 
con gli scolari. scoiari che 
leggono o scrirono, oppure 
paesaggi) alle storie romane 
e sacre. Polidoro porta una 
ventata d'estro inventivo e di 
foga pawionale nella tradi
zione raffacllcsca, che piace-
ra anche a Rubens, 

Alessandro Ballarin 

In un momento come l'at-
tuale, in cm si parla. e si 
scrive, non poco di neo-sur-
realismo simbolico, giunge a 
proposito questa mostra pres-
so la Librena Einaudi (via 
Veneio 56) di settanta stam-
pe di Alfred Kubin, di un 
artista cioe che affondn le 
•we radici nella cultura sim-
bolista dl fine Ottocfento e 
che per molti aspetti e con-
si derato un precursore del 
surrealismo. . 

In realta Parte di Kubin 
trova ' niimerosi addentellati 

,nelln cultui'a europea a lui 
contemporanea. la cui com-
prensione gli fn forse anche 
facilitata dalla sua olivine 
in una regions di vaiia con-
fluenza culturale, come la 
Boenua austnaca. dove egli 
nacque nel 1H77. Kubin. in
fatti, e uno di quegli artisti 
che fu estiomamente sensi-
bile alle sollecitazioni deri-
vategli dall'esterno. quando 
in esse riconosceva una cer-
ta congeniahtn al suo tempe-
ramento di visionario Una 
delle prime fu senz'altro 
quella dovuta al suo lavoro 
di fotografo. praticato da 
giovane a Klatigenfurt fino 
a 19 anni, durante il quale 
venne a contatto con innu-
merevoli negative di paesag-
gi di tutto il mondo: furond 
esse, forse, che per la prima 
volta gli svelarono «l'altro 
lato" della realta fenomeni* 
ca_ Dovette essere Un perio-
do allucinante per il giovane 
Kubin, se nel 1896. a 19 anni 
appunto. si concluse con un 
tentativo di suicidio presso la 
tomba della madre, perduta 
quando egli aveva appena 
10 anni. Nel 1898, trasferito-
si a Monaco dove studio al-
l'Accademia di Belle Arti. 
vennero le sollecitazioni dei 
capolavori della locale pina-
coteca e, soprattutto. delle 
ncqueforti di Max Klinger. 
In seguito fu attratto dalle 
opere di Goya, de Goux. 
Hops. Redon, Ensor e Munch, 
che conobbe anche personal-
mente, come pure Paul Klee. 

ROMA 
KUBIN 

Nel 1906 si trasferl a Zwi-
ckledt, nell'Alta Austria, d o - , 
ve rimase fino alia morte. av-
venuta nel 1959. lasciandola 
solo di quando in quando per 
viaggi In Francla. Bosnia. Dal-
mazia, Italia E proprio al li-
torno da un viaggio a Vone-
zia scrisse il roinanzo L'altro 
lato (1908), ambientato in un 
immaginario impero d'Asia. 
dove il sogno diventa realta. , 
Nel vedere la realta come se 
fosse il portato delle visionl 
oniriche e delle allucinazioni 

.. notturne sta il segreto delle 
fantastiche e diabolichp pcene 
disegnate da Kubin Egli stes
so, iipU'autobiografia, indica il 
sogno come la sorgente deha 
sua arte seiivetido: « Una vera 
miniera sono per me i sogni •• 
e » Io sono uno di quegli etra-
vaganti che credouo che si so
gni non soltanto nel sonno • 
ma sempre- . Affeimazione 
questa olio fa pensaie a quel-
l'altro stravagante" che fu 
Wols. il quale limilnientn af-
fermava •< Coloro che sogna-
no da svegli hanno consape-
volezza di mille cose che sfug-
gono a quelli che non sbgna-
no che dormendo ». Tuttavia 
con Kubin siamo lontani dal
le lucide immagini di fram-
menti biomorflci di Wols. In 
Kubin e'e una maggiore par-
tecipazione sentimentale al 
mondo della sua arte che non 
diventa mai I'esclusivo reces-
so della sua evasione. ma re
sta il documento dell'esistenza 
di un uomo che di una real
ta alienante. prima riecheg-

- giante ancora delle notturne 
fantasie del romanticismo e 
poi ossessionata dalla follia 
distruggitrice delle guerre 
mondial;, non riesce a trovare 
il bandolo La realta per Ku
bin ha un significato mistprio-
so, ma anche. in virtu della 
sua adesione ad essa. ogget-
tivo come e per i romanzi 
del boemo Kafka. Ed e la pre-
senza della realta oggettiva 
(ben riscontrabile in rari di
segni. come Rivolta, Fortifica-
zioni) nella visione del mon
do propria di Kubin che fece 

scilvcre di lui ad un artista 
tanto cristallino come Kleo: 
" Fuggiva questo mondo per-
ch6 non gli riusciva, fisica-
mente. di sopportarlo. Ma si 
e fennato a meta stradn: sen-
te il desiderlo del cristallino. 
ma non riesce a liberarsi dal 
fango viscido del mondo rea
le » E' per poter'registrare 
tale mescolaiiza dt aspetti del
la realta che Kubin fa • ima 

' "miniera" del sogno, conside-
" rato alia stregua di una "ne-

'''gativa" della realta. Esso di-' 
venta cosi il sjmbolo della 
sua realta, di quella realta che 
gli filtra attravcrso il suo-spi-
rito di visionario al fine dl 
renderla come i timori, gli 
iucubi. le apprensioni. da cui 
si sente oppresso. gljela fan-
no apparire Disegna come se 
interpretasse 1 suoi sogni a 
occhi aperti, e In un'epoca in 
cui si gettano le basi per m-

, terpretaie i sogni (L'intorpre-
. tuzione del sogno di Freud e 

del 1900) Vartc di Kubin tro
va un posto ben preciso. 

Naturalmente tutto cio spie-
ga anche la preferenza del 
Kubin illustratore per Striti-
dberg, Kafka. Wedekind. Tra-
kl, Hoffmann. Hauf. Poe. Go
gol. Barbey d'Aurevilly, Do-
stojewsky. scrittori per molti 
versi a lui congeniaii Nell'o-
pera. veramente monumpti-
tale, di illustratore sta il mi-
glior Kubin E di tale attivi-
ta la presente mostra oflre 
degli esempi, dando insieme 
un'idea del modificarsi del
lo st;le di Kubin che dalle 
stampe per -Sansara •* (1911) 
tutte segni fitti ed atmosfere 
notturne ricche di remini-
scenze di Bosch e Brueghel. 
giunge alle stampe per 
•« Una nuova danza maca-
bra» (1947), essenziali nel 
loro « segno grafico » per dir-
la con Otto Benesch «piu 
energico. pifi 6emplice e pri-
mitivo, nel senso degli an-
tichi maestri tedeschi del-
l'intnglio in legno ». 

Giorgio Di Genova 

GLAZUNOV 

Glazunov: « Alba 

Espone alia * Nuova Pesa »> 
(via del Vantaggio. 46) il pit-
tore russo Ilya Glazunov al 
quale il nostro giornale ha 
recentemente dedicato s una 
am pi a intervista. Presenta il 
giovane artista leningradese, 
che vive e lavora a Mosca, 
Paolo Ricci cui si deve il 
primo studio, pubblicato a 
Napoli • nel 1958. sul Gla
zunov. -•• • -x »- • 
"J Questa mostra e un primo 
concreto contatto con la pit
tura contemporanea russa. E" 
da auspicare che questi con-
tatti divengano stabile con-
dizione culturale. come e da 
auspicare ' che. finalmente. 
11 padiglione sovieticb alia 
Biennale dj Venezia renda 
conto di un panorama arti
st ico sovietico. sia • contem-
poraneo sia retrospettivo. che 
sappiamo ben piu ricco. am-
pio e vivamente inserito nel-
l'arte moderna di quanto ap-
paia dalle uitime scialbe ras-
segne. Sarebbe cosa utile 
agli artisti sovietici. sarebbe 
per noi un modo concreto 
p c uscire dai - si d i c e - . 
- sembra •*. - forse ». - perd » 
che sono soltanto fonte di 
cquivoci. di miti, di grave 
:gnoranza e dcformaz:one ma 
anche di supervalutazioni 

Per no> che siamo soltanto 
dei cronisti d'arte la cosa 
piu assurda delle recenti po-
lemiche sov.etiche e nostra-
nc suiPartt- sov.etica e la po-
ricolosa inditlerenza p?r le 
opere e le posizioni concrete 
dtgh artisti' sovietici che 
vengono condannati o esal-
tati non in base a un esame 
critico dellopera loro ma in 
base a delle enunciaziom 
idcologiche astratte. Insom
nia. sia - da parte soviet ica 
sia da parte nostra, ben poco 
e stato fatto per sapere esat-
tamente di chi e di che cosa 
si parla: la parola stessa 
• astrattismo - e stata usata 
e accolta con facile demago-
gia, e sono pocht coloro che 
si sono ricordati che Tastrat-
tismo e nato in Russia; se poi 
si va concretamente a vede
re cosa sia questo - astratti
smo - oggi si ha la sorpresa 
di trovare artisti che opera-
no secondo un filone cezan-
iiiano-cubista di viva origina-
lita, oppure artisti stretta-
mente legati all'architettura 
sovietica o che nnverdiscono 
la pianta di vecchie correnti 
che furono prima russe che 
sovietiche. Quelli che posso-
no essere detti * astrattisti >» 
con un scrio esame critico 

sono daxn.'ero assai pochi. Ma 
non e in questa occasione 
che vogliamo condurre la no
stra personal e polemica. 

• Va sottolineato il fatto. pe
rd. che appena; un artista 
russo lo si pu6 inserire nella 
viva concretezza del dibittito 
appassionato che e'e oggi nel 
mondo sulln situazione e sul-
l'av\'enire dell'arte moderna 
e del realismo. allora e'e co
me un crollo di mitologie e 
ben chiaro risulta. fra l'al
tro. quanto ant'storica • s:a 
l'idea che continua a rispun-
tare nelle polermche sovieti
che di un'arte sovietica che 
si sviluppi in assoluta auto-
nomia. 

Ilya Glazunov oflre p:ii di 
uno spunto alia nflessione su 
quel vero e proprio magma 
di tradizione e rivoluzione 
che e l'arte russa e sovietica 
di ieri e di oggi. magma 
che spesso lascia intravodere 
una possibile sintesi delle 
arti nei contmtii. avanguar-
distici ma anche rivoluz.ona-
r; tcntativi di fondere assie-
me le arti figurative con cine
ma. balletto e mus.ca. teatro 
e architettura 

Glazunov. ad esempiO. c: 
sembra che come pittore sia 
nato e si sia sviluppato al 
di fuori delle complessc espe
rienze figurative e non-figu
rative deH'avanguardia sovie
tica. e che oggi dipinga senza 
subire influenze dalla cor-
rente vensta che usurpa il 
nome di - realismo sociali-
sta - e dalle molte correnti 
r.co - avanguardistiche. Quaii 
sono le radici del suo lin-
guaggio simbolico che dh for
ma a sentimenti di malmco-
nia. dolore. terrore ? A chi 
e a co«a e debitrice questa 
sua atmosfera crepuscolare 
che un po" ricorda' Somov 
- porta dei morti e becchino 
dei vivi -"! E" vecchia o nuo
va questa linea - l iberty-
del suo segno gentile e visio
nario. purista e torbido as-
sieme ? E questo colore della 
vita quotidians, delle memo-
rie e dei prcsentimenti non 
ricorda un po' il cdlore di 
un Vrubel (nero. azzurro. 
oro. lilla. opale). del Vrubel 
che restauro gli affreschi di 
S. Cinllo a Kiev, e ancora 
di un Nesterov e di un Va-
snetzov an-;h'essi pittori del
la vita q-jotidiana con la 
mente ' fisfa alia tradizione 
bizantina. alia grande pittu
ra delle icone ? 

Gunrdate 1 disegni. a co-
minciare dal ritratto iVina 

ncl/a primavera: il purismo 
spiritualista del segno sem
bra venire da Ivanov forte-
mente debitore ai Nazzare-
ni. ai preraffaelliti tedeschi 
Overbeck e Cornelius. In al-

, tri disegni il segno 6 sim
bolico. iconico come lo fu in 
Vasnetzov e Nesterov. In al
tri ancora svanisce in masse 
tenebrose fluttuanti nell'om-
bra con movenze liberty 
profondamente legate a Vru
bel e. attraverso questi. al 
simbolismo dei Nabis media-
tori di Van Gogh. In altri 
disegni. infine. il segno e sot-
tilmente decorativo. ricorda 
i pittori del «Mondo del-
l'Arte ». e inconsapevolmer.te 
un segno che ricorda quello 
del nostro Previati oppure e 
chiaramente debitore alia fe-
licita. alia - gioia di vivere -
di Matisse. 

In quasi tutti i disegni e 
con decisa carattcrlzzazione 
nei dip-.nti. questo stare di 
Glazunov fra una certa tra
dizione russa di segno e co
lore e il simbolismo liberty 
della pittura occidentale a 
cavatlo del Novecento e mes-
so a fuoco sulla pittura d'ico-
ne: Rubltov. Dionisio. Teof^-
ne. II Maestro del Giudizio 
al Cremhno. Usciakov. 

E' sull'esempio della pit
tura delle icone che Glazu
nov riesce a dare una certa 
forza di simbolo ai momenti 
della vita quotidiana che 
ama: albe e crepuscoli. amo-
re e solitudine. vasti spazi 
vuot: dove un uomo si av-
ventura: forza di simbolo che 
acquistano i redivivi perso-
naggi del mondo di Dostoiew-
skij e Blok assai cari al pit-
tore e a tutta la giovane ge-
nerazione artistica sovietica. 
II tagho. la costruzione, il 
montaggio e il racconto di 
ogn: quadro ambiscono rag-
giungere :1 valore emblema-
tico di un'icona. ma in que-
ste strutture oggetti e perso-
naggi sono dip.nti con sottile. 
crepuscolare naturalismo. 

Quadri tipici di Glazunov 
c: sembrano CrepiiscoFo (un 
autontratto con Nina?). Ri
tratto di Goldstein. I A scala, 
Notti bianche. Blok, Dosto-
iewskij, Madre, Verkovien-
skij e Liamscin, Rubltov, Ra-
gazzo con la qabbia. Alba 
(strana la rassomiglianza del-
I'uomo con Evtuscenko). Ivan 
il tembile. 

da. mi. 
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MILANO 
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Le nuove sale del Cu 
stello Sforzesco 

Una delle nuove sale aperte alia «Rocchetta» 

II complesso museografico 
del Castello Sforzesco di Mi-
lr.no si e arricchito di nuo
ve sezioni collocate in que
gli ambienti facenti parte 
della Rocchetta clip la guerra 
aveva devastato e che solo 
ora sono stati riportati al-
l'antica integrita. Esse con-
sistono nella raccolta delle 
ceramiche, dei bronzi, avori 
e oreficerie, -in quelle dei 
tessuti e delle stampe popo-
lari; inoltre risulta natural
mente ampliata la pinaco-
teca arricchitasi di opere di 
notevole interesse mentre e 
stata data m a definitiva, de-
gna sistemazione al museo 
degli strumenti musicali an- ' 
tichi sacriticato negli scor-
si anni negli ansusti locali 
di via Sant Andrea. 

I musei civici milanesi, 
che fino a ieri non erano cer- ' 
to da considerarsi un orga- 5 
nismo di prim'ordine, hanno T 
a~eunto cosi una " fis.onomia 
nuova e un peso che li ren-
de degni della grande citta 
che li ospita. I problemi da 
risolvere per la loro defini
tiva sistemazione non sono 
stati pochi. Oltre al lavoro 
vero e proprio di riedifica-
zione della Rocchetta (cosi 
e chiamata quella parte del 
complesso sforzesco che era • 
stata attrezzata per Fultima 
difesa) si trattava di adat-
tare ambienti strutturalmen- ' 
te medioevali, anche se rie-
laborati poi in epoca rina-
scimentale, ad accogliere un . 
museo ordinato secondo i 
criteri piu moderni. Oltre a 
questo era necessario inte-
grare questa parte con quel
la della Corte Ducale, deci-
samente rinascimentale e 
con una distribuzione di spa
zi ben piu razionale, che gia 
da anni ospita le sculturc, 
parte della pinacoteca e i 
mobili. 

L'opera, cendotta dal grup-
po Belgiojoso, Peressuti e 
Rogers e stata portata a ter-
mine con intelligenza e so-
luzioni enraggiose e origina
li. ' Grazie a una serie di 
aperture, di scale, di paa-
saggi d i e hanno il m e n t o 
di spezzare la monotonia 
delle sale, si e riusciti a le-
gare tra loro i vari ambienti • 
e ad avvicinarli iL piu pocw:-
bile a una soluzione dispo-
sitiva ideale. Anche nella si
stemazione interna delle sa
le il gruppo di architetti ha 
tenuto conto delle critiche 
che si erano accumulate sul
la loro precedente esperien-
za relativa alia prima parte 
dei musei e ha puntato sulla 
semphcita e l'immediatezza 
evitando nel contempo di 
creare fratture troppo per-
cettibili. • • 

La novita di maggior n -
lievo e naturalmente 1'allar-
gamento e l'arricchimento 
della pinacoteca. Essa viene 
a disporre del nuovo grande 
ambiente occupato prima dai 
dodici famosi arazzi del T n -
vulzio, spostati ora nella sala 
della Balla. II complesso 
delle nuove opere prcsentate 
eomprende un piccolo gruppo 
di opere setlecentesche del
le scuole lombarda e venc-
ta, un gruppo un po' piu nu-
trito di saggi delle scuole 
francesi, fiammingo-olande-
se c tedesca dei secoli XVI-
XVIII e la « Raccolta Grep-
pi • costituita da circa 180 
dipinti seicenteschi di scuo-
la fiammingo-olandese che se 
pur non eomprende grandi 
nomi (qualcuno vi e mode-
stamente rappresentato) co-
stituisce per la sua ricchcz-
za e vaneta un complesso di 
alto valore didattico. Di par-
ticolare rilievo l'edicola che 
raccoglie i dipinti della di-
strutta cappella del tribuna-
le di provvisione che recano 
i nomi del Figino. del Mo-
razzone. del Procaccini, del 
Cera no e del Moncalvo 

Dalla quadrena si accede 
ai vastt ambienti ove e col-
locata la raccolta delle ce
ramiche e delle porcellane, 
.tahane ' e stran.rre certo 
una delle piu interessanti 
d'ltaha. In una di queste 
sale, su un lungo palco, so- • 
no • allungate Ic vctnnettc 
con 1c stampe popolari an-
tichc, tutte notevoli sntto un 
profilo storico c semplice-
mente di costume In una 
successiva galleria sono prc
sentate ' le collezioni delle , 

oreficerie, degli smalti, degli 
avori e dei bronzi tra i qug* 
li, molto belli i pezzi cinesi. 

Nel piano sottostante sono 
alcune sale riservate alle 
collezioni di stoffe e .d i tes
suti. non ancora collocate. 
In due giandj sale e nella 
sala della Balla, ove sono 
anche g!i arazz: trivitlzian;. 
e ordinata la copiosa serie 
degli strumenti musicali che 
eomprende pezzi di grande 
valore artistico. documenta-
rio e storico. Vi sono rappre-
sentate tutte le grandi scuo
le della llutena italiana per 
un totale di ben centoquin-
dici pezzi. Ma non tanto 4 
importante porre in rilievo 
il numero quanto la bellez-
za e 1'importanza degli au-
tori. Tra l'altro un violino, 
una viola e un violoncello di 
Gaspai-o~da Salo, ,un violino 
di Rogeri, - uno Stradivari, 
due Guarnieri, un Amati, un 
Ceruti,. ecc. 

Una vetrina e dedicata a 
uno dei 'piu illustri nomi del
la storia della letteratura 
violinistica, Giuseppe Tartl-
ni, e custodisce, con il suo 
ritratto, lo strumento pre-
ferito e il relativo archetto. 
Da ricordare kioltre il piano 
usato da Mozart durante la 
sua permanenza a Milano e 
lo strambo pianoforte esago-
nale del Duca di Wellington. 
Interessantissimi i molti 
strumenti musicali esotici. 

_ a. n. 

CAMINATI 
L a Mostra d; Aurelio Ca-

minati. ordinata dalla Galle
ria B^rgamini (Corso Vene
zia 16) e certamente destina-
ta a rappresentare un episo-
dio importante della biogra-
fia • dell'artista. Un tempo 
aspra e acuta, tutta tesa a 
rappresentare una societa in 
d.sfacimento, fitta di scene 
cruente. di interni devastati 
dallo squallore e dalla putre-
dine. la pittura di Caminat*. 
e oggi approdata a un limbo 
popolato di fantasmi Iievitan-
ti da un paesaggio d'acqua e 
di rocce. immerse in una luce 
da acquano. L'antica funa e 
scomparsa per lasciare posio 
a un pauroso sentimento di 
distacco il cui ultimo tra-
guardo e il nulla. 

Le due posizioni anche se 
tinto dissimili sono stretta-
mente unite, conseguenti. Al-
1'incalzare del male che il, 
pittore aveva tante volte de-
nunciato e che stava forse 
per travolgerlo. egli ha infi
ne risposto rifugiandosi in 
una zona neutra dove i scn-
t.mpnti si decolorano. s: di-
luiscono in un mondo sen
za volto e senza tempo. 

Anche esaminandole su un 
piano strcttamente psicologi-
co le immagini di Caminati 
denunciano la stessa s\'olta. 
Queste figurine senza sesso, 
incomplete e goffe come in-
fanti. immerse nelle tepide 
acque marine o svolazzanti in 
vuoti cieh vefati. che altro 
non sono se non l'espresaio-
ne di un profundo desiderio 
di un ntorno al seno mater-
no che nutre e protegge dal
la asprezza della realta? No: 
comprendiamo quanto deve 
essere stato doloroso e debtli-
tante il conflitto che ha por
tato un artista sensibile co
me Caminati a questi risulta-
ti. E gli siamo vicini in que
sto dramma che e anche i! 
nostro e di tanti uomini di 
oggi. Ma la strada che egl: 
ha imziato dove portera? 
Qualcuno vi e gia passato ed 
e arrivato a quel surreali
smo che *• Pcitro g.oco pre-
zioso e raffinato. scherzo, ma 
mai partecipazione umana; o 
ptggio ancora a quel surrea
lismo nutrito dt involuzioni 
inteWettual.i^tiche che sfc-cia 

mfallibilmente nel decadea-
tismo. 

Qualcun altro. piu faefi-
mente. e sc.volato neirintit-
to. cristallino mondo del-
l'a^tr.ntt.smo. 

a. n. 
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