
• W W 

• • > , ' - ' 

MG; 6 £ c u l t u r a / 1" U l l i t d / sabato 7 setttmbre 1963 

p 

ft 

i 3 ^ 

& ; • 

M l 
3ft •• 

• • & • > 

Rivive a Bassano, nelle stanze del Palazzo Sturm, 
la vicenda cosmopolita di Marco Ricci che futra 
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i primi attori del Settecento pittorico veneziano Marco Ricci,« Paesaggio » (particolare) 
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Lo spettacolo della natura 

I'll'- . 

BASSANO DEL GRAPPA, 
• u.-,, ..'.-,, settembre 

Sulla pittura veneziana 
continuano ad essere pun-
tati i riflettori: e bisogna 
dire che la diva, pur se 
mostra qualche guasto de-
molitore sotto i restauri 
estetici abbondanti e pre-
murosi, si difende assai 
bene. 

Davvero le « Ricche Mi-
nere» della pittura vene
ziana sono inesauribili: e 
piii di mezzo • secolo che 
han rinnovato lo scavo e 
la piii seria critica interna-
zionale e il grande merca-
to d'arte e il moderno gu
sto delle mostre critiche o 
celebrative, ma si e ben 
lontani dal toccare il fon-
do. Gli anni del nostro do-
poguerra, poi, a comincia-
re dalla famosa mostra dei 
cinque secoli di pittura ve
neziana, realizzata nel '45 
da Rodolfo Pallucchini, e 
dal non meno famoso *Via-
tico > di Roberto Longhi, 
han • visto, e vedono, tin 
frenetico moltiplicarsi . di 
ricerche e ritrovamenti, di 
studi ed esposizioni. Passi 
da gigante ha certo fatto 
la storiografia dell'arte ve
neziana che, di conseguen-
za, ha raggiunto una fa-. 
volosa popolarita. Forse, 
ora, e giunto il tempo di ti-
rar saggiamente le tante 
reti a riva, perche la feb-
bre della riscoperta non 
degeneri nel mito della pit
tura veneziana e d'una 
sua incontaminata e auto-
noma giovinezza -poetica. 
" Non pochi studi recenti, 
anche se preziosi dal pun- • 
to di vista specialistico, so
no gia viziati da questo 
mito e il' mercato, si sa, 
e tanto pesante quanto ae-
reo e il mito. E cost certe 
meravigliose « macchine » 
di • esposizioni, una volta 
messe in movimento,- non 
le ferma piu nessuno: ogni 
tanti mesi ci vuole un ar-
gomento e un nome finche 
Saturno divorera. i suoi fi-
gli. L'equilibrio fra storia, 
mostre, mercato e editoria 
d'arte, finora e stato tenu-
to: ma sia concesso anche 
a un cronista di additare 
nel magnifico monumento 
innalzato alia pittura ve
neziana piu d'una crepa pe-
ricolosa. II tonfo sarebbe 
memorabile, quanto il mo
numento. 

In questi giorni, mentre 
il Carpaccio trionfa a Ve-
nezia e Vicenza prepara 
un'importante mostra del 
Montagna, qui a Bassano, 
nelle stanze del restaurato 
Palazzo Sturm, rivive Vav-
venturosa vicenda pittorica 
di Marco Ricci, uno dei pri
mi attori del Settecento co
smopolita veneziano. 

Capolavoro 
<f rococo » 

• . ' • - . . • . v •• • * ^ • 
Sorge il -settecehtesco 

edificio nel cuore di Bassa
no, sulla riva sinistra del 
Brenta assai vicino al Pon-
te Vecchio. II pittoresco 
giardino della sontuosa di-
mora provinciate (ju pri
ma dei Vanzo-Bonaguro e 
pot di G. B. Sturm von 
Hirschfeld) scende armo-
niosamente con una se-
rie di terrazze belvedere e 
grotte fino alle acque del 
fiume. L'interno e un pic
colo capolavoro < rococo * 
di stanze ricche di raffinati 
stucchi e Jerri battuti. Nel 
suggestivo. insieme. florea-
Ze, assai contenuto . come 
gusto heU'e'vidente piacere 
del capriccio ma anche. nel, 
prudente sperpero del de-
naro,ji incastondno'mqlte 
pitture a fresco di Antonio' 
Bellucci (1654-1726)) e una: 
camera inter a & leggiadra-
mente ricoperta di dipinti 
di Gaetano Zompini (1700-
1778).' La restituzione al 
veneziano Bellucci degli 
affreschi di Palazzo Sturm 
e recente, come ne e recen-
te ilrestauro, e si deve a 
Giuseppe Maria Pilo che 
ha anche. curgto la beUd 
mostra di Marco Ricci; e 
non sari un dimihnire que-
sVultima se spenderemo' 
una segnalazkmeperil gra-
zioso e'tenero Bellucci il 
quale, a nostro gusto, non 
e certo personaggio di mi
nor canto che Marco. 

Formidabili questi vene-
ziani viaggiatori del Sette
cento, imbonitori di signori 
e signorotti austriaci e tc-
tfMcfti nonche divulgatori 

Marco Ricci, « Corte rustica » Marco Ricci, « Rovine classiche » 

degli spiccioli della pittura / 
; veneziana, alia sua con-; 

giuntura con quella corto- ^ 
nesca e napoletana, per lo 1 
ambiente inglese.Quando, •:• 
nel luglio del 1722, ricco 
onorato e titolato il Belluc- v 
ci torna definitivamente a 'f 
casa da Londra, i veneziani • 
che per VEuropa «vanno , 

.. c vengono e non-U si pud : 

dar regola >: dall'Amigoni, 
• in Bdviera,' al Pellegrini 

che da Londra era passato : 
a Parigi e in Baviera, da 
Rosalba Carriera stimata a 
Parigi a Sebastiano Ricci, 
zio di Marco, attivo a To-

,rino. E certo, questo gran 
traffico preparo in qualche 
modo il :• terreno per •• le • 
grandi sortite di Canaletto 
e Tiepolo. Gli affreschi di , 
Casa Sturm, restaurati da 
Glauco B. Tiozzo, raffigu-
rano la Gigantomachia nel-
la vasta volta del - saloiie 
d'onore, Venere che da le 
armi ad Enea in una sala . 
contigua, I'allegoria della ] 

- Fecondita nel soffitto del 
pronao e I'Aurora in quello • 
della scala principale, una 
bella serie di sovrapporte ' 
dipinte a terretta grigia in 
molti ambienti del piano 
nobile -. e figuranti scherzi • 

'•> di faunetti e bimbi. • r 
Sono quest'e opere tarde 

del Bellucci fra i suoi piu 
brillanti prodigi di grazia 
luministico-coloristica • che ' 
gia piega in sciolta Arca
dia Vinterpretazione che i 
veneziani, in ritardo, ave-
van dato del barocco • di 
Pietro da Cortona e Luca 
Giordano. - — : - - • - - . -

II piccolo sogno di luce, 
* carezzato » dal Bellucci in 
queste stanze, dopo aver 

- soddisfatto con le sue mac-
- chine storico-decorative il 

gusto della corte palatina ' 
di Giovanni Guglielmo, del 
principe di Liechtenstein, 
della corte impcriale di ; 
Vienna e dell'elettore «dt«' 
Magonza nonche i commit-

. tenti inglesi a Buckingham -
Palace e • nella • chiesa di 
Great Witley, tradisce un 
patetico < complesso > na-
turalistico. Basta gettar lo 
sguardo fuori di queste fi- . 
nestre per sentire quanto 
sia struggente e precario il 
moto della luce qui nella 
valle del Brenta, per in-

•. tendere donde venga . la 
• dolcezza naturalistica cre-
;. puscolare delle decorazioni 
• rococo, del Bellucci. Forse, 
> nelVallestimento della mo

stra del Ricci, sarebbe sta-
• - lo tnferessanfe « forzare > 
; tin po' la. collocazione dei 
; dipinti negli ambienti non 

velati dalle solite tela e 
'• juta, che migliori ambienti 

di questi per mettere in 
buona luce il Ricci e diffi
cile trovarne. E lutlo: U 

. minuto snodarsi degli ani-
' bienti a caotar luce solare, 

i giuochi degli stucchi, il 
fremito luminoso delle de-

• corazioni, il giro delle sca-
, ie e Vintera proiezione *a 
-;' cascata *saltellante del pa-

' lazzo nella natura, con ter
razze e grotte fino a tocca-

- re le acque del Brenta, e 
una sorprendente introdu-
zione al Ricci paesaggxsta 
che, primo fra i venezia
ni, vide la natura come 
un palcoscenico immenso 
aperto non ai miti e alle 

storie contemporanee ma 
agli eventi della luce co- •• 
smica, alle stagioni, alia 
vitalita di luci, piante, ac
que, pietre. Sard, una mo
stra utile questa di Bassa
no cjie opere del Ricci, o 
supposte tali, ne vantano •. 
un po' tutte le collezioni 
private e pubbliche. . La 
perspnalitd, suggestiva e 
cpntraddittoria del pittore 
e stata ricostruita net suoi 

.momenti-chiave e nei suoi 
profondi legami di cultura' 
e di gusto da Giuseppe Ma
ria Pilo e Rodolfo Palluc- -[ 
chini in un catalogo pre— 
zibso. ,."' . . " -; • 

Riscoperto 
nelT913 

Ci sono voluti cinquanta 
\ anni buoni di studi perche 
•.•• Marco < Ricci . tornasse in 

primo piano nelle grandi 
e piccole vicende del Set

tecento veneziano edeuro-
':- peo. Una data che conta e 
> quella del 1913, quando un 

critico, il Fogolari, riparlo 
del Ricci accostandolo • a 
Salvator Rosa e al Magna-
sco dopo un lungo periodo 
in cut del Ricci si era per-
duta memoria critica. Ep-
pure Marco Ricci aveva 

; conosciuto - una - fortuna 
strepitosa: era cominciata 

- assai presto intorno ai tren-
fanni — era nato a Bel-
luno il 5 giugno 1676 —. 

. Dopo un probabile viaggio; 
. a Firenze al seguito dello 

zio Sebastiano chiamato a 
decorare a fresco, fra il 
1706 e il 1707, il Pa
lazzo -.- Marucelli, . Marco 
Ricci ricevette Vlnvito •• a '• 

,visitare Vlnghilterra dallo 
ambasciatore inglese Char
les Montague che, nel 1708, 
finita la sua missione di-

'•', plomatica, tornava in pa- ' 
V trio.T Altro invitato • era 
* Gianantonio Pellegrini, e i 
••' due pittori avrebbero do-

vuto curare le scenografie 
peril teatro dell'opera ita-
liana. Difatti la prima ope
ra per cut lavorarono fu 
Pirro e Demetrio di Ales-
sandro Scarlatti, andata in 
scena il 2 aprile 1709. •• ••• 

NelV ambiente y * inglese 
Marco godette sempre di' 
stima: nel 1706-07, Lord 
Irwin gli aveva comperati, 
in una volta, ben venti di
pinti di < battaglie >, < pae-
si> e < marine >; e altri 
grandi collezionisti come il 
famoso console-collezioni-
sta Smith e il duca di De-

. vonshire lo ebbero in alia 
considerazione. Guastatosi 
col Pellegrini, Marco lascio 
Londra per tornarvi • poi, 

- verso il 1712, con lo zio Se
bastiano. Nel 1716 torno 
ancora a Venezia, facendo 

, tappa a Parigi e, da questa 
data, abito stabilmente a 
Venezia con lo zio Seba
stiano. In questi sempre 
nuovi viaggi fu piuttosto 
importante il passaggio nei 
Paesi Bassi, per quanto di 
pittura olandese Marco po-
te vedere. E molto conta-
rono per la pittura di rovi
ne i suoi viaggi a Roma. 
Mori a Venezia nel 1730. 

La sua vita da piu di un 
biografo fu congegnata co
me un guanto per la pit' 

tura di maniera tempesto-
sa: avrebbe •<• dovuto la-
sciar Venezia per r«cctsio-
ne di un gondoliere e sa
rebbe morto suicida. Inol-
tre molte date di viaggi e 
di incontri artistici restano^ 
molto opinabili e sono- ti- . 
rate di qua e di la per spie- r[ 
gare i suoi incontri pittori-. 
ci con Salvator Rosa, Ales-
sandro - Magnasco, - lo zio • 
Sebastiano, Varchitetto e 
scenografo Juvarra, i < ro-
vinisti > Codazzi e Pannini, i 
il vedutista Carlevarijs e, 
potremmo ,-• aggiungere,.- il 
Vanvitelli. E se si parla di 
un neo-tizianismo del Ric
ci, con buonfondamento si', 
pud affermare che abbiano 
contato nell'intimo anche i . 
paesaggi del Domenichino 
e del Dughet. Cost come 
conto il paesaggio olande
se : di Ruysdael, Hobbema 
e van Goyen, nonche cer-
ta piccola pittura aneddo-
tica di • stagioni • prodotta 
anche in serie nei Paesi 
Bassi.' --•• ---- ,> •/;.'.-'- -.;,••' • • v; 

Jn definitiva, per qualche ; 
scelta e incontro di prima 
mano (Salvator Rosa, il 
Magnasco, il Pannini e il 
Domenichino), molte altre 
scelte rientrano. in un dif
fusa ' gusto eclettico che 
spesso coincide con il gu-' 
sto -; dei committenti. tl 
grande talento di. Marco 
Ricci fu quello di offrire 
con -- estrema \ naturalezza, 
con verismo anche, lo spet
tacolo della natura al posto 
dello spettacolo storico" 
mitologico-celebrativo. . 

E" verosimile che Vam-
biente inglese non abbia 
solo ricevuto dal Ricci ma 
gli abbia dato qualcosa che 
arricchi la sua cultura e 
favor\ la sua predilezione 
poetica per la natura-spet-
tacolo. 

-;;•; Una mostra 
beneordinate 

Penso alia fortuna dei 
€ cimiteri * di Ruysdael in 
Inghilterra, al diffuso eulte 
della natura, anche a illu-
minanti < paesaggi > del 
Penseroso di Milton e delle 
Stagioni del Thomson, • a 
non pochi squarci di natu
ra tempestosi e sanguinan-
ti, ma anche aurorali, nel 
teatro shdkespiriano ed eli-
sabettiano; alia profonda 
modificazione del gusto 
operata dagli esteti Shaf
tesbury, Young e Hutche-
son • baltendo insistente-
mente sui termini di natu
ra, esperienza e verita; al
ia verae propria elabora-
zione • teorico-pratica • del 

. pittoresco nel giardinaggio 
da parte •! delV archilelto 
Batty Langley con i suoi 
New Principles of Garde
ning (Londra, 1728). In de
finitiva, qualcosa del tra-
vaglio della cultura ingle
se, prima delV apologia del
la * linea ondeggiante > 
nella Analisi della Bellezza t 
del pittore Hogarth, Marco . 
Ricci dovrebbe averlo in-
tuito, magari da spericola-
to eclettico quale egli era. 
E la mano, naturalmente, 
lo sosteneva sfrontata-* 
mente. 

La mostra i ordinata con 

. chiarezza e i dipinti • ben 
selezionati,- con giusto ri-
guardo agli antecedenti e 
alle influenze di gusto e di ' 
stile. Certamente a far or-

• dine ha contribuito in al-
cuni decenni la critica in
glese, tedesca e italiana 
(per merito del Fioccp, del 
Gamba, del Mqschini, del,'. 
Delogu, •'; dell' Arslan) ""delV 
Morassi, '• della Pittaluga, 
del Pallucchini). I dipinti 
sono raccolti in gruppi cor-
rispondenti ">.' at momenti-'.'. 

• chiave: ma Vallegro e . il •• 
c penseroso >, tl contempla-: . 

. tivo e il tempestoso, la'bur-- • 
rasca e il sereno, la batta- • 

• glia e la quiete, la luce e 
Vombra, piu che momenti 

, di uno sviluppo pittorico ' 
negli anni sono la costante -
di una vera e propria pas- • 

; stone per il' c cohtrasto >.' 
•' Passione che ha radici nel '; 

gusto della scena (barocca v 
anche quando si muta in 
classicistica) dove gli i in- '; 
gredienti del vero servono 
a sottolineare la verita. sur-
reale della aziorie, partico- , 
larmente - dell'azione \ del . 

• teatro musicale e delle fe- :. 
ste-spettacoli che trasfor— 
mavano piazze, quartieri e 
anche citta intere in palco-
scenici sui quali si scatena-
vano il gesto e I'azione de
gli attori come di vere e 
proprie folle che, solo a ri-
cordarle, fanno cadere nel-

. la malinconia quella pittu
ra naturalistico - informale 

: d'oggi che noi contempo-
ranei diciamo di gesto e di 
azione. •_'<•• 

Ebbe il •• Ricci capacitd 
diabolica di mano - e di 
mente nell'alimentare con 

• naturalistiche -. verita •-• il 
grande gusto per lo spetta
colo dei suoi contempora-
nei e fu suo incontestabile 
merito, nei primi tre de
cenni del Settecento, far 
c recitare * cieli e acque, 
piante e pietre. Difficile e 
condividere il diffuso en-

' tusiasmo che'oggi circola 
per Marco pittore di pae-

: saggio: egli resta un dina-
"• mico decoratore capace di 

allestire nuovi, sempre 
nuovi spettacoli di natura 
con un guardaroba e un re-
trobottega di bella aristo-
crazia pittorica cosmopo
lita. . . - . . - ._•; . 

••*.' La natura, quale appro-
do di una superiore, rivo-
luzionaria conoscenza del 
mondo non fu invenzione 
sua ma degli olandesi, e 
bisogna - attendere Cana-

•' letlo per < udire > la gran
de, consapevole < parola » 
italiana sulla natura. Piut-

. tosto, qualcosa anticipd 
delVhumor nero di Pirane-
si e del «capriccio * di 
Tiepolo. 

- Con questa mostra di 
Bassano la personalitd del 
Ricci • viene .• chiaramente 

. delineata a tutto tondo per; 
merito di Giuseppe Maria' 
Pilo che al problcma Ricci 
ha dedicato, fino a questa 
mostra, una bella mole di 
studi e ricerche coronate 
dal ritrovamento dell'al-
bum Cernuzai di disegni e 
di altre 12 acqueforti che 
vanno ad aggiungersi alle 
21 gia note. Importanti so
no i disegni per la docu-

' mentazione della curiosita 
naturalistica del neo-tuia-

nismo del Ricci ma anche'"'-'.' 
del suo fondamentale eclet- . 
tismo decorativo al mo- '-
mento del dtpmaere il 
quadro commissionato che . : 

fosse di rovine, dir paesi, " 
di marine o di battaglie. -. 
: Pure ' importante - e il ' 
gruppo delle acqueforti che ^ 

.sonojnon solo'la « sunima »-i-
del Tmagistero tecnicb di * 
Marco ma un meditato, in-
timo accumulo di cultura 
paesaggistica che nel pit- : 
tore fa maturare una sug-' 
gestiva poetica della luce. . 
quasi pre-canalettiana, 

Le acqueforti, e cost le V 
famose pitture a tempera 
su pelle di capretto delle • 
Collezioni Reali inglesi, so- \ 
no forse il capolavoro dir. 
Marco Ricci, frutto maturo v 
delV ultimo decennio di sua . -
vita quando era: anche di- ,;; 
venuta intensa la collabo-", 
razione con lo zio Seba- . 
stiano per le collezioni in
glesi. Ma tanto sfrontata e 
la decorazione celebrativa . 
dei sette grandi quadri di 
storia sacra dipinti per lo 
Smith, o della Tomba del . 
Duca di Devonshire, o iZ 

Monumento a Newton, e 
altre « tombe » e .< monu-
menti *, quanto interiore e 
meditativa e la vena poe
tica delle fantasie lumini-
stiche delle acqueforti e 
delle • piccole • tempere su 
pelle di capretto. L'ereditd 
vera di Marco Ricci e nelle 
due belle sale delle acque
forti e detle tempere; che 
bastan due prove qualsiasi 
del Rosa,-come quelle espo-
ste, per metter da parte 
tutte le velleita di Marco 
di far la voce orrida e ter-
ribile; e il suo tranquillo 
frugare nella " campagna 
veneta in fondo e un po' 
quello di un « pittore della 
domenica > a petto del Do
menichino e del Dughet. 

Quanto , all'incon'tro col 
Magnasco -• sarebbe bene 
non • forzarlo per amore 
del nostro Marco, il qua
le, alle prese con la furio-
sa linea ondeggiante della 
angoscia vera del «lissan-
drino*, fa la parte del po-
vero guitto che reciti pa
role che non intenda. -; 

Dario Micacchi 

II « Golfo della Spezia » 

Un buon 
premio 
d'estate 

I premi artistici dell'e-
state si sono concluei: pre
mi estemporanei, premi 
turistici, premi per il pae- < 
saggio alpino, di mezza 
montagna, fluviale e rivie-
rasco. Non resta molto di 
questi premi, anche se 
qualcuno di essi non e sta
to privo di meriti. Le pri
me piogge di settembre ne 
cancelleranno ;le ; ultime 
tracce. Ma tra questi pre-, 
mi, a mio avviso, e giusto 
che si sottolinei l'impor-
tanza di quello che ormai 

; da dodici anni,' e cioe dal
la fine della guerra, 6i tie-
np alia Spezia. ' 

Questa iniziativa infatti,. 
che prende il nome dallo ' 
splendido golfo in cui si 
specchia la vivace ed atti-
va citta ligure, ha una sua ' 
tradizione fatta di serieta 
e qualita, oltreche di con-
tinuita. Non sono mancate, 
e vero, nel passato, delle 
edizioni tendenziose. che 
finivano col falsare il pa-

; norama oggettivp dell'arte 
• d'oggi. Si deve' dire pero 
;che da qualche anno l'o-
, rientamento del premio e 
cambiato in favore di una 
visione piu complessa e 

• comprensiva, in cui le ten-
denze piu interessanti e le 

. personality di maggior ri-' 
j i e v o della pittura italiana 
sono ormai largamente 
rappresentate."' 

• H premio ne ha ricava-. 
to un evidente vantaggio: 
un vantaggio riconfermato 
particolarmente • dall* edi-
zione di quest'anno. Cio e 
dovuto soprattutto al cri-
terio degli inviti. che sono , 
stati rivolti a un gruppo 
di artisti significativi 6ia 
per • la - sezione della mo
stra di pittura '• che •'• per 
quella della grafica e della 
incisione. Tl premio poi, 
quest'anno, ha introdotto 

se 
in terra normanna 

- • ' • . . . . . . - - • " - • - . _ ; rt 

La vedova di Georges Braque ai funerali 

' VARENGEVILLE. 6 
Corr.e Andre Gide, che dal 

febbraio 1951 riposa nel pic
colo cimitero di CuberviIIe. 
Georges Braque e stato sepol-
to, secondo il suo desiderio. in 
terra normanna. Le esequie 
sono state celebrate a Varen-
geville-Sur-Mer. dove 11 pit-
tore posjedeva da trent'anni 
una casa di campagna. 

La cerimonia, toccante nel
la sua semplicita, si e svolta 
nel cimitero della chiesa 
di Varengeville, di fronte al 
mare. 
' II catafalco, nella piccola 

chiesa del 13& secolo. per la 
quale Braque aveva realizza-
to un anno fa delle nuove ve-
trate. era coperto dalla ban-
diera tricolore, sulla quale 
erano appunlate le decorazio-
ni attribuite al pittore duran
te la prima guerra mondiale. 
Da ogni parte del mondo sono 
giunte corone. recanti flrme 
celebri. 

n feretro e stato seguito. 
dalla chiesa al cimitero, dalla 
vedova del pittore, 4a AndreV 
Malraux, ministro agli affari 

, cultural!, da numerosi accade-
mici di Francia e personality 
del mondo artistico francese. 

Davanti al catafalco, il mi
nistro Malraux ha parlato con 
evidente emozione: - Una par-

- te dell'onore della Francia si 
;. chiama Braque — ha detto 

fra Taltro- — perche l'onore 
di un paese e fatto anche di 
cid che esso da al mondo. I 
suoi quadri si trovano in tutti 
i grandi musei, e oltre cento? 
mila giapponesi. a Tokio. si 
sono recati alia sua esposi-

- zione come a un pellegri-
naggio. 

Nel suo'atelier dove non 
aveva albergato altra passio
ne al di fuori della pittura, 

. la gloria era entrata. ma si 
era seduta in disparte, senza 

' disturbare un colore, una li- ' 
* nea, e nemmeno un mobile. Si-

lenziosa e immobile come gli 
uccelli bianchi che - con la 

• sua vecchiaia erano apparsi 
' sulle sue tele. Egli era di-
. venuto uno del piu grandi 
• pittori del eecolo-. 

Malraux ha quindi sottoli* 

neato - il ruolo decisivo svol-
to dal cubista Braque» nella 
- piu importante rivoluzione 

' pittorica del secolo -. - Senza 
dubbio — ha aggiunto — U 
carattere piu penetrante della 
sua arte e di upire. a una 
liberta splendente e proclama-
ta, un dominio dei mezzi di 
questa liberta. senza eguali 
nella pittura contemporanea ». 

: Le ultime parole di Mal
raux sono state rivolte alia 
vedova di Braque: - Domani 
mattina, signora, si dica ai 
marinai e ai contadini di 
Varengeville (dove Braque 
sara sepolto). i quali amavano 
Georges Braque: „.ieri quando 
egli era davanti . al -, palazzo 
dei re e al primo museo del 
mondo. e'era nella notte pio-
vosa una voce indlstinta che 
diceva grazie, e una mano 
molto semplice, una mano lo-
gora di contadina, che era 
la mano della Francia e che 
si levava un'ultima volta nel
la notte per accarezzare dol-
cemente • i suoi" capclli 
bianchi*. 

una sezione nuova, quella 
del «disegno di forme >, 

:; con l'intento di far cono-
scere le espressioni piii va-
lide raggiunte • oggi nel 

' campo della produzione di ' 
. pggetti destinati all'uso so-

ciale. Di questa sezione' 
<• fanno parte Angelo Man- : -

giarotti, Bruno Morassutti, 
Enzo Mari. Bruno Munari, 
Carlo Scarpa, Ettore jr., 

; / Albe Steiner. 
Nella parte della mostra 

, dedicata alia pittura, che 
e la piu estesa in quanto 
raccoglie una quarantina 
di artisti con cinque qua
dri a testa, mentre quella -
del disegno e dell'incisio- •; 

. ne risulta solo di venti ar-
., tisti, s'incontrano i nomi . 

di, Giuseppe Ajmone, An
tony de Witt, Attardi, Bru-
nori, Cagli. Capogrossi, • 
Cremonini, Faraoni, Gen-
tilini, Gianquinto, Guttu-
so, Loffredo. Morlotti. Piz-
zinato, Plattner, Ruggeri, 
Scanavino. Soffiantino, Spi-

, nosa., Tabusso. Treccani, .. 
, Valenti. • '•• -'•--'. , 
.'{• Antony de Witt e il pit-

tore che ' quest'anno ha 
vinto il primo premio. Per 
molti, -; probabilmente. •• il 

-':'•• nome di • questo art fata 
suonera del. tutto nuovo. 
In realta si tratta di un 
artista di 87 anni. Egli in-

... fatti e nato a Livorno nel 
1876. E' un artista che e 

1 sempre vissuto : isolato, -
"fuori dei gruppi e dei mo-
\ vimenti, perseguendo una 

ricerca autonoma, nutrita .* 
di tradizione classica e d i , 

- sottile- inquietudine intel-' . 
lettuale. Egli e il contra-

' rio del pittore istintivo, e • 
un pittore colto. uno scrit-
tore finissimo di cose < di 
arte, uno studioso di varie 
discipline. II premio che 

• gli e stato conferito e dun- : 
que un •. riconoscimento a 
un uomo e a un artista di 
rara personalita. • :. ••- -. 
:'••'' I ' tre premi ex aequo 
successivi sono stati attri-

> buiti a Music, - Scanavino ~ 
e Pizzinato. Mentre Music e 
Scanavino rivelano pero un 
logoramento della loro poe
tica e una stanchezza crea- ' 

tiva Pizzinato manifesta i n -
vece uno scatto e una ener-
gia particolari: si capisce 
che egli e in una fase di • 
rinnovamento.' Nei cinque 
quadri - che ripetono lo": 
stesso tema del giardino, 
il «giardino di Zaira», 
egli riafferma tutte le sue 
doti di chiarezza lirica e 
di slancio costruttivo con 
una ritrovata liberta di in
venzione e con un colore . 
di squillante nitidezza. 
• Di forte impegno e pure 

la partecipazione di Attar- . 
di, che ha mandato a La .. 
Spezia una grande compo- . 
sizione. « Qualcuno muo- -• 
re >, dove tutti i caratteri 
della sua arte si riassu-
mono efficacemente: i ca- ?. 
ratteri di una pittura cal- '• 
da, sensuale e drammatica 
di un tempo, che senz'al- J 
tro avrebbe dovuto m e n - I 
tare da parte della giuria '-:• 
un - • ebnereto riconosci- . 
mento. 

^ Queste osservazioni non 
vogliono essere nulla' piu ..' 
di parzialissimi. appunti, X 
perche allora un discorso 
specifico sarebbe necessa- •• 
rio fare per parecchie a l - " 
tre opere,' a cominciare '• 
dallo straordinario « Nudo * 
all*aperto> di Guttuso per 
continuare con alcuni 6en- •* 
sibili ed acuti ritratti di 

..Treccani sino a taluni qua- ~, 
dri di artisti piu giovani 
quali Cremonini e Gian-

' quinto e qualche altro an- \ 
, cora. Ma occorre anche ih-
dicare gli artisti che si di-,' 
stinguono nella sezione del . 

; diseeno: Farulli. Pietro 
• Plescan. Guerreschi, Onsa- -
fno. ; Mattioli. Saroni. De 
• Vita. A auesta. sezione 6 ' 
stato invitato anche Ve- '" 
dova, che 'ha inviato una ' ' 
serie di litografie. II pre- : 

: mio della sezione e stato v . 
vinto da Egidio Bon fan te. 
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