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C/n gigante della 
pittura moderna ' 
e cfe//cr rivoluzione artistica 

f' 

Georges Braque 

Georges Braque e 'gli altri sommi pittori cubisti costruivano 
con un'idea del tempo poetico che non coincideva con il 
tempo del gusto, che e fatto dall'industria culturale, dal 
mercato d'arte. Bisogna riflettere sulla morte di Braque: 
le battagliette del mercato d'arte,fieri I'informale e oggi 
tutto cid che in nome di un ordine reazionario'pud so-
stituire I'informale, ci hanno fatto dimenticare questi 
giganti pittori della realta che erano e sono tra noi 

II cubismo di Braque 
e la luce 

delle cose 
Ora, Georges Braque e 

sepolto, come era sua vo-
lonta, in terra normanna, 
a . Varengeville. Sul cimi-
tero, di fronte al mare, si 
leva una delle tante pic-
cole chiese di Normandia: 
una tipica costruzione ro-
manica di pietre plum bee 
e calce luminosa per la 
quale, un anno fa, il pit-
tore aveva realizzato delle 
nuove vetrate figurandovi i 
snoi inconfondibili motivi 
di oggetti e di uccelli. Cer-
tamente Braque voile affer-
mare la continuita del co-
struire umano, e proprio 
nel conflitto e nella rivo-
luzione, aggiungendo anco-
ra qualcosa, da moderno, 
all'edificio innalzato dalla 
antica tenacia dei pescatori 
e dei contadini di Norman
dia, 

A Varengeville, da tren-
fanni, Braque aveva una 
casa non diversa dalle al-
tre case: qui, appartato co
me pud esserlo un gigante 
della pittura moderna e 
d'una rivoluzione artistica, 
il cubismo, che ha inftuen-
zato tutta Varte moderna e 
dischiuso prospettive tutto-
ra aperte, negli ultimi anni 
il pittore ha concentrato la 
sua splendida energia poe-
tica e il suo-sommo mestie-
re nel dipingere ancora 
semplici oggetti, cercando 
e trovando nelle cose una 
luce grandiosa che egli, a 
ragione, riteneva inesauri-
bile. E' chiaro che il cubi
smo con la sua razionalitd 
alimentava ancora la fan
tasia di Braque mentre egli 
insisteva nelle sue varia-

GEORGES BRAQUE — 
N a t u r e mor ta con violino 

• e brocca, 1909-1910. 

zioni sui motivi degli < in-
terni > e - degli < uccelli > 
che si sono accumulati nel
la casa di Varengeville. La 
originaria possente tensio-
ne realistica che animo la 
rivoluzione pittorica cubi-
sta, dopo Cezanne, viveva 
ancora in Braque, magari 

. celata dietro la decqrazione 
splendida e severa. Ma la 
decorazione stessa, fondata 
sulla certezza sovrana del
la realta, non organizzaca 
il vecchio • ciarpame del 
mondo, benst celebrava la 
felicitd degli oggetti ritro-
rati dopo la grande puli-
zia estelica e morale del 
cubismo. 

Certo, dipingendo, Bra
que e gli altri sommi pitto-
ri'cubisti costruivano con 
un'idea del tempo poetico 
che non coincideva con il 
tempo del gusto che e fat
to dall'industria culturale, 
dal mercato d'arte. Bisogna 
riflettere gravemente sul
la morte di Braque, biso
gna dire che le battagliet
te del mercato d'arte, ieri 

• Vinformale e oggi tutto cio 
che in nome di un ordine 
reazionario pud sostituire 
Vinformale, ci hanno fatto 
dimenticare questi giganti 
pittori della realta che era-
no e sono Ira noi. Perche 
la questione di fondo e an
cora quella della realtd, del 

punto di vista sulla realta. 
Se il cubismo fosse stato 
soltanto un rinnovamento 
del gusto e Braque un per-
sonaggio del risanamento 
estetico della vecchia fac-
cia del mondo, allora sareb-
be semplice commemorare 
il pittore. Ma e con la su-a 
essenziale istanza realisti
ca che il cubismo ha rin-
novato la pittura e influen-
zato Varte mondiale. E' 
questa istanza realistica 
che ne proietta Vinteresse 
in una dimensione che non 
e del gusto e in un tempo 
che non e strettamente 
quello della pittura rigoro-
samente cubista degli an
ni dell'avanguardia. 

Si fa un grande spreco 
di parole e frasi di Braque. 
Era stato un rivoluzionario 
nella pittura e lui diceva 
di non essere un rivoluzio-

, nario, di amare la regola. 
che corregge Vemozione. •' 

, Certamente quando Bra
que diceva emozione pen-
sava a Picasso, al cubismo 
di Picasso che aveva dietro 
a se il tragico, sublime 
< populismo » della pittura 
< rosa > e « bleu >. Ma a ve-
derla bene questa emozio
ne ' nella sua concretezza 
storica, voleva dire soprat-
tutto espressionismo col 
suo segreto irrazionalismo., 
Io penso che uno dei car-
dini dell'arte moderna stia 
proprio in quella che oggi 
ci appare come una vera 
tradizione rivoluzionaria, 
in una « linea > delta pittu
ra contemporanea che da 
Cezanne approda alia ra
dicate tesi dei cubisti e si 
rinnova, fino ai nostri gior-
ni, in nuove proposte di re
gola all'emozione e di or
dine al mondo. 

E non furono pochi gli 
espressionisti che intesero 
il senso segreto della rego
la cubista. Come non furo
no e non sono poche, e tut-
te di prim'ordinc dal punto 
di vista poetico, le propo
ste e le esperienze di un 
cubismo « proletario >. 

La posizione cubista di 
Braque pud apparire, e lo 
e, meno aggressiva di 
quella di un Picasso e di un 

.Leger, incline alia decora
zione sontuosa e assai po-
co disposta a quelle vitalis-
sime « contaminazioni > che 
in diversi luoghi e momen-
ti il cubismo ha avuto con 
le ragioni politiche, sociali, 
narrative e psicologiche (si 
pensi alle molteplici, conta
minate interpretazioni del 
cubismo • date • da Beck-
mann, Grosz, Marc; dai 
messicani Orozco, Siquei-
ros e Rivera; dai russi Cha
gall, Folk, Filonov, Kon-
cialowskij, Mashkov, Da
vid, Burliuk e i cubo-futu-
risti) forte e stata I'i »-
fluenza del cubismo sune 
arti sovietiche, cinema 
compreso, e singolari ag-
ganci al cubismo ebbero H 
suprematismo russo e il 
costruttivismo sovietico: e 
si rifletta ancora sulle ag-
giunte degli architetti e su 
alcune interpretazioni pro-

• letarie del cubismo come 
quelle date da Permeke e, 
piu recentemente, da Gut-
tuso per U quale la costru
zione cubista del quadro, 
in assoluta concordanza di 
valori plaslici e valori i-
deologici, ha significato 

. rendere tattile un modo 
nuovo di sentire il mondo 

' proletario come emblema 
di tutto il mondo. 

Ma la gloria vein di Bra-
• que sta saldamente nel suo 
" lavoro instancabile sulVog-

gctto, nel perseguimento 
appassionato di un linguag-
go moderno che fosse cari-
co di rinnovato valore se-
mantico. Cio che ha fatto 
resistere il pittore negli an
ni c lo rende durabile nel
la nostra cultura e quella 

GEORGES BRAQUE - Fruttiera e bicchiere, 1912 

coscienza aurorale, tra il 
1907 e la prima guerra 
mondiale, che non la realta 
ma una tradizionale conce-
zione figurativa fosse esau-
rita, che fosse questa con-
cezione senza piu necessita 
di eloquenza tanti erano 
gli schermi di gusto e ma-
niera frappostisi fra la pit
tura e la realtd, e, di con-
seguenza, che essa fosse im-
potente a conoscere e rive.-
lare. Questa coscienza dette 
agli artisti dell'avanguar
dia cubista una tensione 
figurativa ' straordinaria, 
una poderosa volontd di ri-
cerca e recupero dell'og-
gettivitd. I cubisti opera-
rono frequenti astrazioni 
sulla realtd ma e cosa da 
falsari « leggerli > come dei 
pittori non-oggettivi. -

Oggi, il problema di dare 
una nuova necessita alia fi-
gurazione e alia rappresen-
tazione e ancora il proble
ma di fondo, certamente 
fattosi piu complesso ed 
esasperato rispetto agli an
ni delta nascita del cubi
smo; ed e per queslo che 
Vopera di Braque va inter-
rogata e guardata con Vin-
telligenza del presente. 
Non e'e dubbio che la pit
tura cubista di Braque, ri
spetto al cubismo di guer
ra di un Picasso e di un 
Leger e alle loro continue, 
instancabili aggiunte, risul-
ti di un fnrmalismo supe-
riore che, in certo qual mo
do, fa da freno con il va-
gheggiamento di una nuo
va misura formale e intel-
lettuale. Braque sfe trova-
to a muovere i primi passi 
cubisti con Picasso e Lie-
rain, fra il 1907 e H1910, 
in una societd e in un am-
biente instabili, dove un 
crescente numero di valo
ri tradizionali entravann in 
crisi giorno dopo giorno. 
Ma piu che dipanare la 
matassa delle precedenze 
fra Picasso • e Braque in 
fatto di primi quadri cubi
sti, forse merita considera-
re che t nuovi passi oltre 
Cezanne Picasso li muo-
ve da una base di ardente 
populismo e Braque, inve-
ce, da una base gid piii 
formale. tutta strvAturata 
su problemi interni alia 
pittura, di costruzione del 
quadro secondo il colori-
smo « fauve .̂ 

L'ansia di una nuova di
mensione umana delVog-
gettivitd, la nausea di una 
statica concezione del rap-

porto fra uomo e ambiente, 
forma e spazio, hanno len-
tamente ceduto il posto al 
vagheggiamento di un'arte 
bella, serena, ordinata cui 
Braque ha finitp per pen-
sare un po' da «greco ^, 
elaborando uno stilismo cu
bista che per decenni non 
conosce fratture e urti con 
la realtd ma solitario ac-
crescimento - di sapienza 
tecnica e di sontuositd de-

.corativa il culmine delle 
quali, a nostro avviso, e 
costituito dai dipinti e dal- ", 
le opere grafiche degli anni 
ultimi. Picasso, ma anche . 
molti altri cubisti, avranno . 
del cubismo una concezio- . 
ne estremamente piu dina-
mica in continua contami-
nazione con la realtd, fino 

• al punto di arrivare a ra-
zionalizzare la poderosa 

GEORGES BRAQUE — 
Case a L'Estaque, 1908. 

fiamma csprcssionista dc-
formante e riscattante. 

Ce un momcnlo, ami piu 
momenti della esperienza 
plastica cubista, in cui i 
quadri di Picasso e Braque ' 
si confondono fra loro: e 
il ' trionfo della « natura 
morta •>, del recupero de
gli oggetti piu semplici .da 
cui ricominciare a inten-
dersi e a parlare, e il mo- ' 
mento sitperbo in cui il so-
stantivo conta infinitamen-
te piii che Vaggettivo: cost 
gli oggetti e il montaggm 
degli oggetti acquistarono 
quella monumentalitd che 
oggi ci conforta e ci pud' 
ancora illuminare. Mentre 
per Picasso il cubismo ha 
significato la possibilitd di 
proiettare mczzi e fini del
ta pittura in piii dirczioni, 
Braque ha continuato con 

arti figurative 

stabile calma a fare e ri-
fare il giro delle cose, ar-
ricchendo sempre quella 
proiezione integrate della 
realtd su una superficie 
plana (secondo criteri poe-
tici e non tecnico-scientifi-
ci) che fu Vintuizione pri
ma sua e di Picasso, E non 
e cosa di poco conto la te
nacia di stile e mestiere 
con cui Braque ha sempre 
adattato le piii minute e-
sperienze visive alle cono-
scenze della mente, fedele 
all'ambizione cubista di so
stituire un linguaggio em-

' pirico esaurito con un lin
guaggio concettuale. E a 

i forza di smantellare e ri-
costruire senza distrtiggere. 
gli oggetti, anzi esaltando-
li in una visione intellet-
tuale nuova, Georges Bra
que ha realizzato non po
chi schemi moderni di rap-
presentazione cui e pos-

•sibile attribuire un valore 
comune, universale. 

' Percid una commemora-
zione di Braque, come ce 
ne sojw state, jrettalose e 
ipocrite, in, questi- giorni, 

. risulterebbe una pericolo-
' sa incomprensione di una 
' 'lezionc spslanziale. Meglio 
• forse vedere, o imparare a 
' vedere, la luce delle cose 
• dipinta per noi da Braque, 

pur se ciasc'uno potrd sce-
, gliersi gli occhiali da sole 

che vuole, dal punto di 
' vista • di certe profetiche 
parole di Leger: «...Un'o-
pera d'arte deve essere si-
gnificativa nella sua epo-
ca, come ogni ultra manife-

• stazione intellettuate, qua-
lunque essa sia. La pittu-

• ra. perche e visiva, e ne-
• cessariamente il riflesso di 

condizioni esterne e non 
psicologiche. Ogni opera 
pittorica deve racchiudere 
questo valore momentaneo 
cd eterno che la fa vivere 
oltre Vepoca della sua crea-
zione. Se Vespressione pit-

'torica e cambiata, e che 
la vita moderna lb ha reso 
necessario. L'esistenza de
gli uomini creatgri moder
ni e piii condensata c com-

' plessa di quella degli uo-
, mini dei secoli preceden-

ti... La condensazione del 
quadro moderno, • la sua 

• varietd, la sua rottura di 
4 forme e la risultante di 
tutto cid... Una pittura rea-
lista nel suo senso piii alto 
comincia a nascere e non 
si arresterd tanto presto...*. 

Dark) Micacchi 

Opera di Luigi Grosso 

Monumento 
al igiano 

a Sant'llario 
d'Enza 

E' stato inaugurate) /'8 settembre Un particolare del monumento 

S. ILARIO D'ENZA. settembre. 
Sant'llario d'Enza e un paese, av-

viato ormai a diventare operosa cit-
tadina, che sta sul confine tra la pro-
vincia di Reggio e la provincia di 
Parma. Certamente una delle piu 
grandi fortune di Sant'llario i quella 
di possedere un'amministrazione de-
mocratica attiva, intraprendente, mo
derna, sollecita sia per quanto riguar-
da la vita economica della popola-
zione che per ogni altro aspetto, com
preso l'aspetto culturale. Sant'llario, 
per esempio, organizza periodicamen-
te uno dei migliori premi artistici 
interregional! cha io conosca, possiede 
una biblioteca aggiornatissima e lar-
gamente frequentata, conta un folto 
numero di appassionati di cinema e 
di pittura. j 

Questa e la ragione per cui, una 
volta deciso d'innalzare un monumento 
al partigiano nella nuova Piazza della 
Repubblica, l'orientamento e stato su-
bito quello d'assicurarsi uno scultore 
di primo piano, uno scultore vivamen-
te impegnato nell'attuale vicenda arti
stica. E a mio avviso il Comune di 
Sant'llario non poteva fare scelta mi-
gliore di quella che ha fatto, rivol-
gendosi ad Augusto Perez e Luigi 
Grosso affinche preparassero i bozzetti 
che una giuria altamente qualificata 
avrebbe poi giudicato. II risultato del 
concorso favori lo scultore Grosso e 
a lui fu eommesso l'incarico di por-
tare a termine l'opera. Tutto cio avve-
niva nello scorso anno: oggi, inaugu
rate nella giornata dell'8 settembre, 
il monumento al partigiano e gia al 
suo posto circondato dal consenso dei 
santilariesi. 

Lo scultore Grosso appartiene alia 
seconda generazione del '900 ed e stato 
tra i primi a partecipare a quel mo-
vimento che poi, a Milano, creo il 
gruppo di « Corrente ». Antifascista 
convinto, nel '38 fu arrestato e inviato 

al confino, da cui fu liberato nel '43 
in seguito al crollo del fascismo Nella 
sua biogralia non vi sono molti altri 
dati di rilievo, ma solo un lavoro ac-
canito, continuo, dominato da una spie-
tata autocritica. 

A causa di cid, per un lungo periodo. 
egli ha distrutto via via le sculture che 
andava modellando. Ma ormai, da al-
cuni anni. dopo l'intensita di un'espe-
rienza chiusa e ostinata. carica di rifles-
sione, il suo lavoro ha ripreso con una 
veemenza sconosciuta. Le sue immagini 
hanno acquistato una durezza netta. ta-
gliente. Sono immagini essenziali. pri-
ve di elementi declamatori e di compia-
cenze materiche: immagini urtanti, giu-
dizi plastici contratti. dove il rigore for- ^ 
male nasce dal rigore di" un'idea, dal-
Tesigenza di una definizione concettuale 

Grosso possiede quella particolare do
te che consente alio scultore di con-
centrare nella forma un alto potenziale 
d'energia e di tensione. E tuttavia la sua 
scultura, sempre realizzata con un lin
guaggio secco, asciutto, scandito. non e 
per questo meno ricca di umori. di scat-
ti, di motivi, incline sia alia concisione 
ironica. quasi epigrammatica. che all'ac-
cento piii forte del dramma, addirittura 
all'intonazione epica. 

Nel monumento di Sant'llario d'Enza 
e soprattutto quest'ultimo carattere che 
ha la prevalenza. Grosso non ha voluto 
scolpire il momento del sacrificio o del 
martirio. bensl il momento della vittoria, 
l'esaltazione del 25 aprile. Non era fa
cile sfuggire alle maglie della retorica 
volendo esprimere la grandezza di quel
la data in cui tutta la forza popolare 
della resistenza esplose nell'atto finale 
della liberta conquistata. Grosso e'e riu-
scito. Egli ha modellato una sola figura 
di partigiano. l'ha modellata diritta, 
puntata contro il cielo come una frec-
cia. col braccio alzato. sollevata nell'im-
peto della, vittoria. La figura e stretta e 
allungata per dare piu slancio al moto 
ascensionale di tutta 1'immagine pla

stica, e tuttavia non e una figura gra-
cile. ma ferma. tesa, inflessibile. Ecco 
finalmente un monumento che non ha 
piu nulla del monumento ottocentesco. 
che e cioe un monumento moderno, in 
cm confluiscono le esperienze plastiche 
piu sicure della scultura contemporanea, 
e che al tempo stesso e diretfo. esplicito. 
lnmpahte nel suo significato: e quello, 
cioe. che deve essere un monumento. 

Ma occorre aggiungere ancora una co
sa. Gli amministratori di Sant'llario non 
ei sono accontentati di collocare il mo
numento in piazza e di inaugurarlo. Es-
6i hanno chiesto a Grosso di allestirt 
anche una mostra con tutti i disegni, gli 
studi, i numerosi bozzetti che costitui-
scono il lavoro di preparazione al mo
numento. Questa mostra si e aperta due 
giorni prima della inaugurazione. pr«-
ceduta da una conferenza con proiezio-
ni, tenuta in una sala del palazzo comu-
nale: una vera e propria lezione sui pro
blemi della scultura contemporanea e 
sulTopera di Grosso in particolare 

Come si vede, il monumento " di 
Grosso e la sua inaugurazione sono 
statPquindi anche un'occasione precisa 
di conoscenza culturale. di discussione. 
di interesse collettivo ai problemi del
l'arte Si tratta di un fatto importante • 
Solo in questo modo infatti. superando 
la concezione retorica o demagogica di 
un'arte illustrativa, banalmente acces-
sibile. si puo incominciare a creare in 
maniera immediata quel nuovo rapporto 
tra arte e pubblico. tra arte e strati 

. popolari sempre piii larghi. che e alia 
base di tante nostre preoccupazioni. 

II monumento al partigiano di Luigi 
Grosso e dunque un bel monumento, 
uno tra i pochi bei monumenti di que
sto dopoguerra. C'e solo da sperare 
che I'esempio di Sant'llario sia ben 
capito e seguito da altri paesi o citta: 
dico seguito per quello che in questo 
esempio c'e dj coraggioso e di attuale. 

Mario De Micheli 

La seconda edizione a Castelfranco 

II premio Giorgione 
per il paesaggio veneto 

I premiati - Le retrospettive di Tomea, Farina, Moggioli, Panchieri 

CASTELFRANCO VENETO, 
settembre. 

- Nel Palazzo Rinaldi-Bola-
sco di Castelfranco Veneto. 
vasto edificio ottocentesco co-
struito sull'area delle due di-
strutte Ville Cornaro dello 
Scamozzi. il Comune e i lo-
cali enti turistici hanno orga-
nizzato il "Secondo premio 
biennale di pittura Giorgione 
per artisti contemporanei •-, 
dedicato al paesaggio veneto. 
II buon livello generaie delle 
opere scelte per un totale di 
248 su 1577 presentate. la 
chiara ambientazione delta 
mostra, gia farebbero del pre
mio di Castelfranco uno dei 
piii interessanti di questa sta-
gione estiva. Ma l'elemento 
che distingue positivamente il 
premio da tante altre mani-
festazioni del genere e Taver-
gli affiancato quattro retro
spettive di pittori ver.eti di 
questo pnmo mezzo secolo. 
tutti scomparsi: Tomeq, Fari
na. Moggioli e Panchieri. 
- Tutti artisti. ncceito r.atu-
ralmente il primo. la cui fama 
ha superato solo eccezional-
mente i limiti della regioi'c 
e le cui memorie e validita 
artistica sarebbero fataimente 
naufragate nel limbo se una 
manifestazione come questa 
non le avesse riproposte r.l-
l"attenzione della cntica Sem-
mai forse. per dare una nrng-
giore ampiezza aH'inizintiva. 
bisognava avere il coraggio 
di uscire dalle strettoie dot 
tema (il paesaggio) imposto 
agli altri artisti per dare dei 
quattro un panorama piii 
completo. che ne mcttesse in 
rilievo l'intera personalita 
creativa 

Della mostra dei pittori con
temporanei parteclpantt al 
premio gia si e posto in ri
lievo il buon livello Sono per 
la gran parte veneti. ma non 
mancano artisti di altre re-
gioni. e un nutrito gruppo di 
stranieri Se un'otservaziono 
di carattere genernle e oppor-
tuno fare, diremo che nci pri
mi appare molto piii fJtrata. 
messa a fuoco. I'esserza del 
paesaggio veneto Secno che 
il soggetto e profondamente 
sentito. sia per il naturalc in-
serimento neirambiente. sia 
per la proficua mediazione 
esercitata sugli artisti dalla 
grande pittura veneJa del pas-
sato. Negli altri, molto spes-
so la tenerezza. la luce intl-
ma e dorata di questa regione 
splendida 6 falsata o addirit-

I tura ignorata e sostituita con 

colori e forme gratuite. sle-
gati dalla grande matrice 
dell'ambiente. II premio mag-
giore e andato a Corrado Ba-
lest. con una veduta di case 
e di alberi dai colori stempe-
rati, soffusi di melanconia. I 
due secondi premi sono stati 
assegnati rispettiva mente a 
Giorgio Da'rio Paolucci. con 
un paesaggio daiTandamento 
ampio. quasi dnmniatico. dai 
toni vibranti. e a Silvio Lof-
fredo, piii facile, oscillante 

sul filo di una confusa com 
posizione astratta. Tend pre
mi, Gigi Candiani, anch'egli 
presente con un paesaggio 
pieno di intima tenerezza. e 
Riccardo Licata, la cui com-
posizione e forse eccessiva-
mente preziosa e inteilettua-

' listica. Tra i segnalati e no. 
da ricordare i nomi di Dra-
gone. Crepet-Guazzo. Pigato. 
Pavan, Borsato, il milanese 
Ossola. autore di una delle 
opere piii interessanti. Hol-

Con I'adesione di artisti di 14 nazioni, e aperta a Tolentino, 
fino al 22 settembre, la I I Biennale dell'umorismo neU'arte. 
Nella ratsegna saranno anche alleatite mostre retrospettive 
di Leo Longanesi e Olaf Gulbransson che collabord al - Sim-
plicissimus», una personate di Enrico Sacchetti, sale di 
Filippo Usellini e di letterati pittori, nonche una sala dedi-
cata a D'Annunzio nella caricatura. La giuria del premio 
per la caricatura contemporanea italiana e straniera i com-
posta da Bruno Molaioli, Mino Maccari e Giuseppe Novello. 

lasch. De Cillia, Culiat e Cia-
netti. considerato un poco la 
rivelazione della mostra. 

' Ai quattro pittori della r«-
trospettiva sarebbe opportuno 
dedicare ben altro spaz:o, sa 
fosse possibile Di Tomea. dei 
suoi paesaggi essenz'iali. spo-
gli. intrisi di umilta e di som-
messa poesia. gia eonoseiamo 
tutto Noto solo a un ristretto 
gruppo di spec:alisti e invece 
Guido Farina, nato a Verona 
nel 1896 e spentosi a Padova 
nel 1957. Imbianchino a do-
dici anni. egli entro a far 
parte, nel 1923. del gruppo di 
Ca* Pesaro ed espose poi lun-
gamente alia Biennale; vissc 
anche in molte citta d'Euro-
pa e particolarmente a Pa-
rigi. Paesaggista per eccellen-
za, egli tende cos*antemente 
a purificare. a cristaliizzare 
1'immagine attorao a cui fa 
vibrare una luce a volte di?e-
cia. a' volte nutrita di sottile 
intensity coloristica. 

Terzo arti sta rappresentato 
e Umberto Moggioli. un tren-
tmo morto a trentadue snni 
a Roma, ne] 1919. dopo un 
lungo soggiorno a Burano, 
dove, con Gino Rossi. Seme-
ghini e altri pittori di Ca' 
Pesaro. formo un sod?lizio 
divenuto poi leggendarto. 
Partito da una radice plena-
mente ottocentesca. Moggioli 
evolve !a sua pittura via via 
in senso sempre piii moderno 
sino a sentire la grande le-
z.one di Van Gogh e di Gau
guin Estremamente interes-
sante e pienamente suo e il 
periodo pittoriso corrispon-
dente al soggiorno nella la-
guna durante il quale le sue 
tele raggiungono una liricita 
e una cosi fusa. calda armo-
nia coloristica da farlo consi-
derare senza dubbio uno dei 
piii interessanti artisti del suo 
tempo Della generazione di 
Tomea. e G:no Panchieri. an
ch'egli nato a Trento e spen
tosi. come Moggioli. giova-
nissimo. in seguito alle ferite 
riportate da un bombarda-
mento del 1943 Vismto a 
lungo a Milano. fu vicino a 
Persico Birolli. Manzu. S&ssu 
e Tomea Forse la loro in
fluenza lo aiuto a liberarsi 
dalla sua iniziale adesione al 
- novecentismo - e ad appro-
dare a una pittura piii libera, 
vibrante di emozioni, tonal-
mente complessn. che egli 
realizzft con una immediatez-
za quasi impressionistic*. 

Aurelio Ntti l i 
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