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ALLA GALLERIA D'ARTE MODERNA DI TORINO 
**-*• 

Ottanta pittori 

post-impressionisti della 

collezione Ghez 
La Gdlleria Civica d'arte 

moderna di Torino ha inau-
gurato in questi giorni la 
mostra di ottanta pittori 
che hanno operato a Parigi 
tra il 1880 e il 1930. Si trat-
ta di una esposizione ricca 
di inter esse, di novita, di 
suggestions he opere fan-
no parte della raccolta che 
Oscar Ghez ha saputo met-
tere insieme con intelligent 
te passione e spesso con 
minuziosa ricerca, oriental 
do i suoi scopi verso que-
gli artisti che di solito sono 
chiamati « minori >. Ne e rt-
sultata una collezione vera-
tnente straordinaria sia per 
il pubblico 3ia per lo stu-
dioso, il quale vede qui 
riuniti per la prima vol-
ta un folto numero di qua-
dri cosi raramente reperi-
bili anche nei musei fran-
cesi: non che siano assen-
ti dai musei, ma sono di-
spersi, casualmente state-
mati, dislocati in pronvin-
cta. La fatica di Oscar Ghez 
6 dunque encomiabile, in 
quanto ci consente di ave-
re iinalmente un'adeguata 
visione d'insieme di un pe-
riodo intenso e fruttuoso: 
una visione doe non sche-
matizzata nelle opere di 
quei quattro o cinque 
c grandi > ormai ben noti, 
ma articolata nella fitta e 
varia attivitd di tutti que-
gli artisti che hanno crea-
to il tessuto, il clima della 
civiltd. artistica moderna, e 
le cui parziali scoperte di 
ordine tecnico o poetico 
hanno in pifi di un caso 
permesso agli stessi « gran
di* di procedere oltre. 

All'ampio e documentato 
catalogo che accompagna 
la mostra, Oscar Ghez ha 
premesso un suo scritto il-
luminante, animato da giu-
dizi e notizie assai utili, at-
traverso i quali & possibile 
ricosiruire la storia di que-
sta singolare collezione, 
messa ora a disposizione 
della Modern Art Founda
tion di Ginevra, una istitu-
zione che ha per motto 
€ L'arte al servizio della 
pace >. Lo stesso signor 
Ghez afferma: « Ognl ope
ra d'arte i come un amba-
sciatore del paese o delta 
regione da cui proviene, 
essa porta lontano con I'a-
nima dell'artista anche un 

lembo della sua terra o una 
strada della sua citta, essa 
parla facilmente al cuore 
degli uomini per diversi 
che siano e concorre ad 
una migliore comprensio-
ne fra i popoli >. 

La mostra e ordinata in 
otto raggruppamenti, non 
sempre criticamente sicu-
rl, ma indubbiamente op
portune per segnare un iti-
nerario di massima al vi-
sitatore: gli impressionisti 
e i post-impressionisti, i 
nobis, i puntinlsti, i pittori 
di tendenza « fauve >, i pit
tori di Montmartre e di 
Montparnasse, gli espres-
sionisti, i candidi. 

Rottura 
del naturalismo 

Come si vede la mate
ria e vasta e molteplice. 
La prima sorpresa si ha 
ammirando accanto ad al-
cuni piccoli pezzi di Renoir, 
messi qui quasi per indi-
care un precedence imme-
diato a tutta Vesposlzione, 
una splendida serie di Ar-
mand Guillaumin, Vartista 
che partecipo nel 1874 alia 
prima mostra impressioni-
sta, espose dal '77 aII'S2. In 
seguito ad una eredita, 
Guillaumin si ritird e la-
voro appartato fino alia 
morte avvenuta nel 1927. 
Questa e una delle ragioni 
per cui e meno conosciuto 
del suoi amici Monet, Pis-
sarro, Sisley. I quadri cspo-
3ti ora a Torino confer-
mano una vivissima natu-
ra di artista, di un vero 
poeta del paesaggio. Ac-
canto a Guillaumin, ecco 
Gustave Caillebotte, che 
ju presente alia seconda e-
sposizione degli impressio
nisti e che fu per i suoi 
colleghi un autentico me-
cenate; ecco Vunico impres-
sionista norvegese, Fritz 
Thaulow, che visse lunga-
mente in Francia, assai sti-
mato dal gruppo degli in-
novatori; ed ecco i post-
impressionisti Albert An
dre, Gustave Loiseau, Hen
ri Moret, Maxime Maufra, 
Georges LYEspagnat. 

Il gruppo dei nabis — 
questo nome ebraico che 
significa < prof eta *, forse 

per indicarc il deslderio di 
annunciare un nuovo ver
ba pittorlco — e rappre-
sentato da Vuillard, Mau
rice Denis, Felix Vallotton, 
Paul Serusier e Ker X. 
Roussel. I quadri di que
sti artisti, tra il 1890 e il 
1900, in una libera discen-
denza di Gauguin, costitui-
scono una delle chiavi del
la pittura moderna: la rot
tura del naturalismo tm-
pressiontstico e I'inizio di 
una pittura di interiorita 
psicologica. Particolarmen-
te interessante in questo 
senso la tela di Serusier 
« Sotfobosco in Bretagna >. 

Della corrente puntini-
sta, derivata dalle espe-
rienze divisioniste di Seu-
rat, la mostra presenta in-
vece pittori di vario valo-
re, tra cui Dubois, Maxi-
millien Luce, van Ryssel-
berghe e Paul Signac. Di 
questi artisti e da rttevare 
Vapporto verso la libera-
zione del colore: qui la 
pennellata e sciolta, emo-
zionale, lirica; nei quadri 
migliori ci si accorge che 
il temperamento ha avuto 
il sopravvento su ogni il-
lusione positivistica. 

Cosi il discorso sul < fau-
vismo > si apre come una 
logica conseguenza delle 
esperienze che la mostra 
ha presentato sino a que
sto pun to. / < fauves », le 
« belve del colore > come e 
stato detto, sono rappre-
sentati piu largamente di 
quanto in realta non fosse 
il gruppo che per la pri
ma volta espose al Salon 
d'Automne nel 1905. Qui 
mancano Matisse, Braque 
e Rouault, ma incontriamo 
Van Dongen, Vlaminck, 
Dufy, Derain, Friesz, Mar-
quet, Camoin, Chabaud e 
Luis Valtat. Per molti a-
spetti, tra gli artisti di 
questo gruppo, la sorpresa 

. e costituita proprio da 
Valtat, le cui tredici opere 
esposte rivelano un pit-
tore di grande forza, un 
vero precursore della pit
tura che va da Bonnard a 
Matisse, e precursore, al-
meno dal 1902, della stessa 
pittura « fauve >. 

I cosiddetti pittori di 
Montmartre sono quelli che 
vissero e lavorarono in que
sto quartiere di Parigi e la 

arti figurative 
ROMA 

Umilti inoffensiva di Tapies 

Theo Stelnlen: Le due parigine, 1902 

cui opera e inseparable da 
tale ambiente: sono pittori 
assai diversi, vanno da 
Steinlen, I'indimenticabile 
disegnatore socialista -del-
l'« Assiette au beurre >, a 
Pierre Dumont, Utter, Su
zanne Valadon, Quizet, 
Maclct, sino al poeta Max 
Jacob, a cui si devono tut
ta una serie di fresche 
tempere e acquarelli. Da 
questo gruppo e uscito U-
trillo, che Oscar Ghez non 
ha collezionato per resto
re fedele al carattere del
la sua raccolta. Ma qui d 
possibile uedere le premes-
se della pittura di Utrillo 
in piii d'una di queste tele. 

Di questo gruppo tutta-
via Velemento forse piii af-
fascinante e costituito dai 
quadri di Steinlen: nella 
grande scia di Daumier, 
Steinlen ha dipinto alcune 
tele di una grande energia 
patetica, di una viva par-
tecipazione umana, tra cui 
un comizio, intitolato 
< L'Apostolo >, e uno stu-
pendo « 14 luglio > e che a 
Torino hanno tutto il rilie-
vo che meritano. 

Tra i pittori di Montpar
nasse incontriamo gli ami
ci di Modigliani e di Sou-
tine: Foujita, Kisling, e 
quindi Pascin, Pougny, 
Lurcat, La Fresnaye, Lho-
te, Picabia, Herbin, Glei-
zes, Mezinger, Laprade, e 
persino il nostro Garbari 

che a Parigi mori nel 1931. 
In questo gruppo Vatten-
zione si ferma soprattutto 
sul giapponese Foujita, per 
le sue qualitd di finezza, di 
ironia, di sottile malinco-
nia, e sul polacco Moise Ki
sling, rappresentato da un 
nutrito numero di opere m 
ogni suo momento creati-
vo: elegante, sensuale, ner-
voso, Kisling e indubbia
mente una personalitd di 
rilievo da ristudiare ed ap-
prezzare piu di quanto si 
sia fatto sino ad oggl. 

Una sorpresa 
espressionista 
Anche il settore dedica-

to agli espressionisti che 
hanno agito in Francia ri-
serva qualche sorpresa. A 
parte Mane-Katz, di cui an
che in Italia si e organiz-
zata un anno fa una buo-
na personate, ecco Michel 
Kikoine e Pinchus Kreme-
gne, entrambi russi, come 
del resto Marie-Katz e 
Pougny, Chagall, Segall, 
Soutine e Kandinsky e tan-
ti altri, che all'inizio del 
secolo si spostarono verso 
la Francia e la Germania 
dando un contributo in 
qualche caso fondamentale 
alio sviluppo dell'arte con-
temporanea. La pittura di 
Kikoine e di Kremegne ac-
centua i valori cromatici 

c fauve >, irritandoli con 
una esasperazione senti-
mentale, con una asprezza 
maggiore. Di Kremegne, 
in particolare, ci ptacereb-
be uedere un gruppo di 
opere piu numerose, poi-
che ci sembra di uedere in 
lui un artista di autentica 
ispirazione. 

La mostra torinese si 
conclude con una scelta di 
pittori ingenui: Bauchant, 
Bombois, Desnos, Langru. 
Anche questi pittori si spie-
gano meglio nell'ambito di 
tutta la mostra, ncll'evolu-
zione del gusto e del cli
ma di rivolta contro l'arte 
accademica e ufficiale che 
alia fine dell'Ottocento a-
veva una salda posizione di 
potere. Ma cio che impor-
ta e che Vintera mostra of-
fra tutta una visione sto-
ricamente fervida e atti-
va. Coloro che vorrebbero 
ridurre la storia dell'arte 
contemporanea a una linea 
retta ed esclusiva che va 
da Seurat al Cubismo e di 
qui all'Astrattismo geome-
trico e all'arte programma-
ta, possono toccare con ma
no come lo sviluppo del
l'arte sia stato e sia ben 
piu ricco e imprevisto, piu 
complicato e contradditto-
rio e, per fortuna, ben piu 
Zibero dalle formule e dal
le rotaie obbligate. 

Mario De Micheli 

Si aprono a Roma con una grande mostra critica della sua opera 

Le celebrazioni di Michelangelo 

Michelangelo: Interno della Cappella Medici a San Lorenzo, Fireftze, 1520-1534 

MllMHwg«lo: Pr l f l tn* ttlfc Plrcnst, Accademla 

Una mostra critica dedi-
cata all'arte di Michelangelo 
Buonarroti sara inaugurata 
al Palazzo delle Esposizioni 
a via Nazionale il 18 feb-
braio. La rassegna. indetta 
dal Comitato nazionale per 
le onoranze a Michelangelo. 
presieduto dal sen. Giovanni 
Gronchi, rientra nella serie 
delle attivita celebrative in 
onore del grande artista nel 
quarto centenario della sua 
morte. 

Una commissione formata 
dai professori Giulio Carlo 
Argan, Bruno Zevi, Gugliel-
mo De Angelis d'Ossat. Na-
talino Sapegno, supervisiona 
la preparazione critico-scien-
tinea della mostra; e una 
seconda commissione, com-
posta dai professori Porto-
ghesi, Rubino. Gigliotti e 
Boudet. la realizznzlone 

1/interno del Palazzo delle 
Esposizioni e stato comple-
tamente trasformato: strut-
ture lignee ricopcrte di m i -
teriale plattlco hanno annul-
lato la vecchia architettura 

creandone una nuova. I pan-
nelli che costituiscono 1''am
biente > all'opera di Miche
langelo scno disposti in mo-
do tale da indicare al visi-
tatore gli aspetti concettuali 
della sua produzione. 

L/esposizione e, percio, 
piuttosto innovatrice rispetto 
a quelle tradizionali che si 
risolvono. generalmente^ in 
una monotona illustrazione 
ed elencazione delle varie 
opere. La mostra h < archi
tettura di percorso » che con 
il suo svolgersi dinamico fa 
nvivere la concezione delle 
opere di Michelangelo ed 
immette il visitatore in pla-
stici spazi concepiti in rap; 
porto con quanto esposto: si 
e cercato, cioe. di riprodurre 
alcuni aspetti critici per cui 
la strutturazione degli am-
bienti cerca di stimolare 1'in-
teresse critico del visitatore. 

La prima sala e dedicata 
alia scultura giovanile del
l 'artista. Una nicchia conce-
pita come un organo rac-
chiude il calco della Pieta 

conservata a San Pietro. 
Una sala e dedicata alia 
volta della Sistina della qua
le e possibile ammirare da 
vicino alcuni aspetti. 

Una sala e dedicata alia 
tomba di Giulio II; altri 
spazi sono legati alle archi-
tetture florentine: la faccia-
ta di San Lorenzo, la cap
pella Medici, la biblioteca 
Laurenziana. In questa sala 
lo spazio e plasmato con 
sporgenze e rientranze che 
riproducono la concezione 
architettonica della biblio
teca: la sala si conclude con 
un triangolo finale come Mi
chelangelo pensava di com-
pletare 1'opera. 

Dai disegni lasciati da Mi
chelangelo per le • fortiflca-
zioni florentine ». che non fu-. 
rono mai eseguite. sono stati 
riprodotti due degli spazi in-
terni. II sapiente dosaggio 
delle luci radenti rende viva 
la riproduzione fedelissima. 

Anche l'ambiente destina-
to al Campidoglio riproduce 
Q probltma della conver* 

genza dei palazzi capitolini. 
Ancora altre opere di Mi

chelangelo: la cappella Sfor-
za. Porta Pia. le sculture 
delTultimo periodo. Santa 
Maria degli Angeli. San Pie
tro (con la visione dei parti-
colari esterni. interni e della 
cupola), il Giudizio. 

Nell'ultima parte dell'espo
sizione sono stati creati due 
livelli, uno che comprende 
la riproduzione dei partico-
lari del Giudizio in scala uno 
a due e l'altro per la lettura 
sistematica dei particolari 
della Sistina. 

Una sala e dedicata inoltre 
alia -mostra degli originali di 
Michelangelo quali La Pieta 
Rondanini, 1 « Prigioni > del 
Louvre, che saranno tempo. 
raneamente esposti durante 
i nove mesi che sara aperta 
la mostra di Palazzo delle 
Esposizioni. In questo perio
do, sempre nella sede della 
mostra, saranno tenute con-
ferenze, lezioni, proiezioni di 
documentari. 

-Puo essere pid efilcace presentare un 
mucchio dl innumerevoli granelli dl sabbia 
tutti eguali che discutere sulla solidarieta 
umana-. In questa affermazione di Antonio 
Tapies, contenuta nel catalogo della sua mo
stra che si tiene a La Tartaruga (piazza del 
Popolo, 3), e riassunto tutto il suo credo 
sulla funzione dell'arte nel mondo d'oggi, 
xsoramerso dalla tecnica. soffocato dai com
forts*. C'e eioe fa giustiflcazione del perche 
egll usa quelle sue particolari materie gra-
nulose e sabbiose, che sono per lui «mezzl 
U piu possibile dlretti* atti a «m03trare 
I'umilta stessa •. e c'fe la sua concezione 
dell'arte, impreijnata di non poco pedagosi-
smo. come risulta dal suo intento dichlarato 
di aiutare, con le sue opere, l'uomo a supe-
rare il suo attuale stato di alienazione, «in-
corporando nella sua vita quotidiana oggettt 
che lo mettano a contatto, in modo tanglbile, 
con l problemi ultiml e piu profondi della 
nostra esls'enza-, Insomnia rlchiamare l'uo
mo, immerso In una condizione artlflclale e 
falsa, alle sue origlnl esistenzlali piii natura-
li. opponendo agli ogsetti della tecnica le 
materie piu grezze, piii umlll. piu terrcstri, 
le quali possano - fa r . nfl^ttere ». 

Certo va tenuto conto della particolare si-
tuazione della Spagin, di cm Tapies e origi-
nano, per meglio intendere questa concezio
ne; ma al dl la dell'aspetto geograflco di 
essa. come qualcuno ha voluto fare, leggendo 
le tele di Tapies come pae^aggi spagnoli. 
resi in schemi orograflci; perche Ja severlta 
e la «poverta» delle tele di Tapies ricma-
mano piuttosto la miseria del popolo spa-

gnolo e l'aridtta della sonnolenta vita di ••so, 
costretto sotto una dlttatura statlca e retro-
grada. In tal senso si tratta di vedere quanto 
peso reale abbia la pittura dl Tapies, ed h 
allora che se ne scoprono i limlti, che sono 
poi gli stessi di buona parte dell'arte infor-
niale spagnola, cioe l'adaglarsl neiraliena-
zione e, a causa della genericlta della denun-
cia, fare il giuoco dl chi si vorrebbe combat-
tere perche, certo, il problema non e «dlscu-
tere sulla solidarieta umana-, ma nemmeno 
«mostrare I'umilta stessa-. 

Se si guardano attentamente le opere di 
Tapies esposte a La Tartaruga, esse flnlscono 
con il dare la misura di questa condizione 
proprio in quegll elementl che potrebbero 
essere assuntl come fatti essenzlalmente 
formal!. 

Voglio dire che va Interpretata quella 
paura, che ha Tapies, dell'intervento integrale 
e rlsolutlvo sulla superflcie delle sue -mate
rie », per cui ognl elemento estraneo o sovrap-
posto al fondo 6 spesso limitato agli angoli 
o al bordi e tutt'al piu riguarda un quarto 
dell'intera superflcie. Una pittura di fondl, si 
potrebbe dire quella di Tap-es, quasi una 
contemplazione delle matene usate, dl cui si 
teme sciupare il valore d'intonaco; un fare. 
insomma, passivo e timido. in altri termini 
un'accettazione della propria sorte. E questo 
spiega il minor uso. nelle ultime cose, d#l 
gratlage, che era a suo modo un elemento 
di protesta meno timida, pur se egualmente 
inoffens.vo. 

Hoffmann decoratore 
Non si pub non concordare col prefatore 

Fihberto Menna, quando affernia che una 
mostra di disegni di Hoffmann non e una 
mostra dl Hoffmann. Tuttavla questa mostra 
alia Librena Einaudi di circa quaranta fogli, 
dal 190G al 1931, di Josef Hoffmann illumlna 
non poco un aspetto non del tutto seeonda-

•no della personalita deU'archiietto austriaco 
quale la sua fede nell'attivita artigianale che. 
in un'epoca in cui gia si preparava il cam-
po all'arte industriale. gli faceva affermare: 
« L'ideale del vero mestiere, come creazione 
e esecuzione ad opera di una sola persona. 
continua ad esistere. Noi crediamo che la 
nostra opera debba essere bella, perche rina-
sca la feliclta di vivere-. A parte l'edonismo, 
che certo era proprio al gusto della bor-
ghesia austriaca deH'inizio del secolo, e 
questa fede. condivisa in parte dal suo 
maestro Otto Wagner, che spiega la parteci-
pazione di Hoffmann alia - Secessione Vien
nese - sin dal 1897 ed e per essa che Hoff
mann realizzo nel 1903 assieme a Kolo 
Moser i laboraton artigiani della Wiener 
Werkstdtte. 

Per tutta la sua vita, conclusasi a Vienna 
all'eta di ottantasei anni nel maggio 1956. 
Hoffmann manterra vivo il suo interesse 

per le arti applicate accanto alia sua attivita 
d'architetto, in cui ha realizzato non pocbe 
opere notevoli, come 11 sanatono di Purker-
sdorf. che sembra gia nei 1903 preannunciare 
il razionalismo. il palaz/o Stoclet a Bruxal-
les, la Villa A^t e la Casa Panzer a Vienna, 
il Padighone austriaco del Werfcbiind a Co-
lonia, giii giu fino al monumento a Otto 
Wagner a Vienna ed al Padiglione dell'Au-
stria della Biennale di Venezia, che e 
del 1934 

Hoffmann ebbe uno spiccato senso della 
decorazlone, soprattutto lineare, tanto da giun-
gere a delimttare e scandire le superfld 
esterne del suo palazzo Stoclet con delle li-
nee. Ma quel che piu conta e la chiarezza 
razionale che egli ha saputo dare ai suoi 
temi decorativi. il che lo fa distingucre per 
un verso dal sensuale decorativismo dell'ami-
co Klimt e per l'altro verso dalla chiassosita 
cromatlca di Olbnch. Senza giungere ad •»«-
minare le decorazioni degli interni di alcune 
sue costruzioni, cib risulta del tutto evidente 
dai disegni esposti aU'Einaudi, parecchi dei 
quali, specialmente quelli eseguiti per i t*s-
suti della Wiener Werkitdtte, fanno pensare 
a Klee g. d. g. 

MILANO 
PANCIERA 

Alia Gallerla Traversi, in \*ia Brera 4, a 
Milano, Gastone Panciera ha ordinato una 
sua mostra riassuntiva. esponendo una ricca 
serie di opere che vanno dagli anni di -Cor
rente - ad oggi. La strada che Panciera ha 
percorso e stata una strada di ostinazione, 
di Javoro concentrato, di accanimento a tro-
vare un linguaggio espressivo che fosse mo-
derno e al tempo stesso carico di valori 
arcaici. Per molti anni egli e rimasto isola-
to, staccato da qualsiasl gruppo: un isolamen-
to che dura ormai dalla fine della guerra. 
Gradatamente. da una sottile scultura nervosa, 
tutta racchiusa nel senso di un gesto, e pas-
sato ad una scultura stretta in un verticali-
smo di pungente sapore post-picassiano e 
primitivo, e quindi ad un rigoroso astratti-
smo di natura organica. Panciera e un tem
peramento sensibile, vivo di umori e di 
scontrose insorgenze. 

Tutto cib appare nei suoi nudi femminili, 
in queste figurette esih eppure palpitant! di 

erotismo, eseguite con vibrante modellazion*. 
E'. questo, il secondo momento della ricar-
ca di Panciera ed e. almeno a mio parere, il 
momento piii felice, quello in cui le sue qua-
lita emergono con maggiore evidenza. Ma, 
comunque, anche nel terzo momento le sua 
qualita non vengono meno: acutezza e con-
cisione plastica, coscienza del fare arstistico, 
fermezza dl visione. Soltanto che. in questi 
pezzi geometrizzanti o per lo meno di for
me eccessivamente allusive, la gamma delle 
sue sensazioni e lo stimolo dei suoi umo
ri tende a cristalltzzarst. 

Si caplsce perb che quest'ultimo momento 
fa parte di una esperienza intesa come corre-
zione di certa fragllita precedente ed e un 
momento che forse non durera a lungo, ma 
sara integrato e riassorbito in una fase suc-
cess.va in cui l'ispirazione potra manifestani 
piii hberamente. Questo ritorno di Panciara 
e ad ogni modo un fatto positive che »Oi 
salutiamo volentieri. 

MARZOT 
Al Salone dell'Annunc ata, in via Manzoni 

n 46 a Milano. espone Livio Marzot. un gio-
vane pittore che con questa mostra riconfer-
ma le doti gia rivelate due o *re anni fa pro
prio nella stessa Galleria. Allora perb i qua
dri di Marzot erano quadri di pochi segni, 
quadri magrl. acuti ma gracili Oggi egli 
dimostra di aver allargato il ventazlio delle 
sue possibilita e di aver dato alia prece
dente acutezza una maggiore consistenza. La 
poeuca pero non e camb.ata. Marzot cerca di 
costruire il suo quadro con e^senzialita. con 
pochi elementi. tuttavia 1'opera che ne r.-
sulta possiede una s'ruttura. uno schelctro 
ben deflnito Non c*e dubb o ehe nel suo 
Iavoro Marzot. ogzL usufni.sce di tutta una 
ser.e di suggestioni nuo\e. Egl; s'.esso. in 
una brevisaima autopre^entaz.one. ne indica 
alcune- L cml e Gu.d.. Munch e Schwitters. 

Per conto m o agg.un^erei Savin.o E* 
ch.aro che in Marzot e^.stono due esigenze, 

quella che lo sp.nsje verso un ordint. una 
misura, una nitidezza controllota. e quella 
che invece lo sollecita verso un lirismo pid 
mobile e inquieto. II risultato che ne scatu-
r.sce e di un particolare gusto surrealista, 
ma al tempo stesso non d: natura evasiva. 
Marzot anzi dimostra di avere preoccupazlo-
ni umane esplicite, che s'aecentrano in ele-
menti simbohci: un fumo atom.co che di-
venta figura o viceversa, una Stella ebraica, 
un residuo consunto di materia. Nella sua 
pittura si awerte una nostalgia, una volonta 
dl purezza. un desider.o di venta elementari, 
U desider.o di una * favola vera». 

Forse, talvolta. gli elementi geometricl • 
gli element; p:u liricamente sciolti non tro-
vano I'lndispensab.le integrazlone reciproea. 
E* un fatto per6 che Marzot dimostra di ao* 
noscere il suo p<-ob!ema e in piii di un es*m-
p.o e sulla v.a di nsolverlo, o 1'ha gia 
r^ol'.o 

BOLLEA 
Alia Galler.a G:an Ferrari, in via del Gesb 

n. 19 a Milano, espone la p.ttrice Pierlisa 
Bollea. S. tratta di una p ttr ce di ev.dente 
isp.razione letterar^. colta ed mgenua al 
tempo stesso. dotata di fantas'.a s.mboi^tica 
e di un v«vaee estro figurat.vo In genere le 
sue cose migl.on sono quelle dove I'lnfluenza 
vagamente cub.sta cede il posto ad una l.bera 
invenzlone di motI\n. Certo. anche qui le in
fluenza non mancano. da Kandinsky a Miro, 
ma la Bollea ha le sue nsorse di freschezza, 
di slaneao. che ia traseuiano :n una personaie 
mitologia terrestre C'e un certo gaudioso v.-
taltsmo nelle sue immag'.n., uno zampiliare. 
un brulicare di temi. 

La sua pittura e la continuazione di una 
attivita Ietteraria, che si e gia concretizzata 
in un singolare poems, intitolato -»La mu-
tazione-. Anche in questo poema il discorso 
e fltto di immagini e sospinto da una fanta
sia sfrenata. La concezione che v: si ag:ta e 
confusa. dom;nata da un pan-erotismo pole-
m.co. e'oquente. in cui la salvezza de'.l'uomo 
e v^sta nella sponune.ta e neU'espans-.vita dei 
sentimenti. Tutto c.6. in pittura, e meno 
ingolfato: e piCi hmpido e vivace, ma il nu-
cleo deH'ispirazione e senza dubbio lo stesso. 

Ilia <•• in* 

Omaggio alia 
Resistenza 

Alie 18 di oggi si inaugura a Roma, aalle 
sale del Circolo - L a Colonna Antonina*. al 
numero 41 della via omonima, un'importaBte 
mostra che raccoglie opere di autori italiani 
in - Omaggio alia Resistenza -. AH'apertura 
della mostra parlera Ton. Ferruccio Parri. 
Seguiranno testimontanze di Mar.no Mazza-
curati, Ugo Attardi, Camilla Rav-era, Lucia 
Corti Ajmone Marsan. Carl a Capponi e 
Carlo Levi. 

Sono esposte opere. fra le quali sono alcuni 
capolavori della pittura italiana contempo
ranea, di Attardi. Birolh. Cagli. Calabr.a, 
Ciarrocchi. Enotrio. Guttuso. Leoncillo. Levi. 
Maccari. Mafai. Manzu. Mazzacurati. Maz-
zullo, Mirko. Mucchi. Murer. Niki. Omicrioli. 
Orsinl. Pizzinato. Purificato. Raphael, Reg-
giani, Treccani. Turcato. Vespignani, Zan-
canaro. Zigaina. 

Per l'occasiohe sara edita una 9aMiiCUl«ne 
dar t* 

* ' . » ' 
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