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Giacomo Ceruti: «Popolanl all'apertoa (cm. 213 x cm. 193)...Questa tela inedita, che si puo datare intorno al 1740, 
e esposta alia mostra c Maestri italiani del '600 e del '700 » inaugurata a Milano, in Palazzo Serbellonl, dalla « Relarte ». 
81 tratta di tin rare oapolavoro del grande maestro lombardo: quasi una'esplosiva e premonitrice apertura su quella 
che.sara nel secolo XIX la piu avanzata consapevoleiza rlv oluzionaria del reallsmo, da David a Gericault, da Daumier 
• Courbet - • . ' • • • . • • • . ;_ ' . • • • 

Visita a un vecchio 
moscovita 
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Falk: 
russo 

che lavort per 
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•ROBERT 
'FALK! 

. Autorltrat 
to > • Moiei , 
1957 

I'arte moderna 
Dall'ampia finestra a lucernario si vedono le mura rosse, gli 

edifici pastello e i cipolloni dorati del Cremlino, I'areata massic-
cia del Ponte di Pietra, le quattro ciminiere annerite di una cen-
trale termica, le taeciate grigie dei primi palazxi delta Mosca 
di trent'anni ja e, piu sotto, le acque fangose della Moscova, la fascia levigata 
del lungofiume d'asfalto. Di qui Mosca e molto bella; Mosca al cento per 
cento, con i suoi contrasti, le sue dtscuttbitt avventure architettoniche, la 
metropoli di pietra caoticamente cresciuta in un suggestivo paesaggio di pie
tra. E' la finestra accan-

ROBERT FALK: - Negro >, Mosca 1917 

to a cui lavorava Robert 
Falk, uno dei maggiori 
pittori russi del nostro 
secolo: una delle due fine
st™ di quello che e" stato il 
suo studio per tutti gli anni 
del dopoguerra, fino alia 
morte, che risale a sei anni 
fa. Da allora nel sottostan-
te paesaggio vi d stato un 
solo grosso mutamento: al 
posto della spazio cintato, 
dove tanti anni prima si 
era progettato di costruire 
il Palazzo dei Soviet, e'e 

~\ 

le mostre GENOVA: retrospeftiva di Rosai; ROMA: Marianne Gabor; MILANO: Cesare Peverelli e Del Drago 

GENOVA ; 

Imporfante 
retrospettiva 

di Ottone Rosai 
LA CITTA* di Genova non brilla certo 

per inlziative che in'eresslno le arti . 
figurative. Da quella prima Biennale del 
Mare, organizzata quando il Comune ave-
va una gestione democratica, e che ebbe 
un cosl largo consenso. non mi consta 
che si sla fatto piu nulla di veramente 
linportante. • Doppiamente meritevole e 
quindi la fatica di Attilio Podesta che da 
un po' di tempo ha incominciato ad alle-
stire una serie di mostre dei maestri del 
«Novecento- . riunendo le opere gelosa-
mente custodite nelle collezioni private 
genovesi. Le prime due manifestazioni' 
sono state dedicate a Sironl e Casorati. 
quella che si e inaugurata martedl scorso 
e invece consacrata ad Ot'one Rosai. 

La Mostra. come le precedent!, e ospl-
1 tata nel nuovo palazzo della Rinascente. 

In via Vernazza. all'ultimo piano del-
Vediftcio. ed e patrocinata dall'Ente Pro-
vinciale per il Turismo. '• 

Come Podesta a w e r t e nella sua breve • 
ma circostanziata presentazione. i quadri 
esposti sono in gran parte il fru'.to degll 
acquisti operati dagli amatori genovesi 
in occasione delle due personal! rosaiane 
allestite a Genova nel 1937 e nel 1940. 
Queste due mostre costitulrono forse i . 
primi grandi success! del pittore fioren-
tlno. anche se ormai la sua fama aveva 
fia solid ita e consenso di critica. , 

Senza dubbio i pezzi ' migliori sono 
quell! che vanno dal '19 al '36. Tra questi 
v e ne sono alcuni di straordinaria bellez-
za e forza. come i Lastricatori (1919), i 
Giocatori di bocce (1928). - Raaazzo nel 
prato (1932), Paesaggio tull'Arno e so-
prattutto 11 Rltratto di vecchio. di rara 
potenza, fermo. conciso, carico di dolore. 
d'umana tragedia. 

Un altro pezzo assal bello e il Vecchio 
Bolltario alVosteria (1934). Ma non man-
cano 1 quadri di rilievo anche tra quell! 
diplnti dal *40 in poi. come Partita serale 
(1940), Rtunione. giocatori, barche e case 
(1954). Uomlnl alVosteria e qualche altro. . 
In queste tele, quella che era la pennel-
lata plastics, slntetica. di Rosai. si fa piu 
sciolta, piu fioccosa. maggiormente sen-
sibile all'atmosfera. ma neppure in esse 
Tiene meno la forza originaria della vi-
•ione di Rosai: i suoi - o m l n l - rimangono 
sempre soli, sempre desolati. un po* fo-
achi e antichi, cosl come i suoi paesaggi 
rlmangono sempre fatti di ben pochi ele-
menti: il prato. la casa, Talbero. la stra-
dina che si inerpica tra i muri stretti. 

Come bene osserva Podesta, Rosai. muo-
•endo dalla tradizione toscana masacce-
sca. nonch£ da! modi plastic! dell'impo-
stazione cezanniana. - c o n spirito di con-

• temporaneita fin faziosa si cre6 un aspro. 
. magari squallido. ma vigoroso e inimita-

bile stile di primitivo < moderno». Tale 
stile, tale linguaggio. talvolta persino 

. sgraziato e brutale. di una violenza scon-
^ certante, si rivela appieno nell'Autori-

' i tratto del *54. anch'esso espoito a Genova: 
.'.' un'opcra condotta con impeto e al tempo 
~ stesso con asciuttezza. energies nel piglio 

"! e dolente. grave, disperata nell'isplrazione 
Questa mostra genovese di Rosai e 

l.l&. i dunque un fatto posi ivo. e non solo per 
'—~"'' Genova. Coloro che hanno frettolosamen-

te chiuso 11 capitolo d! questo maestro 

OTTONE ROSAI: 
chlo, 1932 

Rltratto dl . vac* 

tazione del suo talento che non e «nalf» 
ma essenzialmente costruttivo. I quadri 
piu avanzati, dal : 1955 * ad < oggi, e che 
realizzano in immagini piu monumentali . 
le idee del piccoli fogli sono Autoritratto, 
Autoritratto con cappelio alia fiorentina, 
Sobborgo di • Budapest, . Padre Huszar, 
Autoritratto con albero di Natale, Sa-
cerdoti davanti all'icona di Rubljov, In-
verno , dalla nostra finestra, • Semplice 
stanza, Pesca sul Danubio, Nozze conta-
dine. Ci - sembrano anche i quadri piu 
liberi da quella tendenza al grottesco e 
al caricaturale che 5 un po' il tallone di 
Achille della fantasia della Gabor. -^ 
, II mondo che si svela, e insis.iamo sui 

piccoli fogli intensi di colore-luce, e un 
piccolo mondo, spesso fra le pareti d'una 
stanza, ma ci si sorprende a scoprire che 
possa essere cosl ricco. cosl fitto di cose 
e di valori, che la luce solare e la feli
city umana possano accendervi tanti ba-
gliori. che dentro il limite l'artista di-
spieghi la varieth come un lusso volut-
tuoso della fantasia. 

MILANO 

Cesare Peverelli 
presentato da Russoli 

da. m i , 

metri di tela che si vedono in giro. Con 
un ' palmo di terra toscana, con pochi 
- o m l n l - di via Toscanella. egli ha creato 
un mondo di una par.icolare densita poe-
tica, ha dato una sua misura di protesta 
e di vita certo non dimentjeabiii. 

aziom 
m. d. m. 

ROMA 
ROMA 

del *900 dovrebbero riguardarselo e 
t$v* mtditarlo. C e pio verita e 
ci-, • — . ^ , . , d l R o s a i c n e IQ 

sostanza in 
tanti chilo-

l i t . •• 

r%?-

L-vc'v-.' 

Marianne 
Gabor 

CON LA XXX Biennale di Venezia, nel 
1960. il padiglione ungherese si pre-

sentava' decisamente rinnovato nel cri-
teri selettivL Cominciava cosl una pa-
ziente ricerca critica mirante a presen-
tare nel be! mezzo delle lotte artistiche 
attual! la vicenda ricca e vitale dell'arte 
ungherese coi suoi maestri, cui si deve 
in Ungheria la possibility di impos'.are 
oggi un dlscorso serio sulle tradizioni e 
l'awenire della pittura contemporanea, 
e con le giovani leve. L'originale pre-
senza dell'arte ungherese nel seno del
l'arte europea sino dai giorni degll Im
pressionist! e di Cezanne e stata. almeno 
per noi. una piacevole sorpresa critica, 
e cosl la scoperta di autentici pittori' 
contemporanei come il singolsre cubista 
Janos Kmet.y. il grande Aurtl Bernath. 
il rinnovatore reallsta Gyula Derkovits., 
Ferenc Martyn lllustratore raro del Don 
Chlscioite. fino a Jeno Barcsay. presen
tato qucst'anno. che e un pittore assai 
complesso neU'elaborazione sintetica di 
pensieri plastic] cost rut ivisti. cublsti e 
nel sottile dialogo col mondo plastico di 
Paul Klee. 

E da queste puntate critiche - retro-
spctt ive- nella storia di ieri ha preso 
consistenza e valore proprio la presen
tazione delle esperienze dei giovani arti
st i ungheresi. 

Espone in questi giorni a Roma (Galie-
ria -La Colonna Antonina-, al numero 41 
della via omomma) Marianne Gabor che 
e presentata da Gabriel E. Pogany diret-
tore della Galleria Naziooale Ungherese. 
E* artists assa! feconda di opere. colori-
sta di dolce finezza che per forza di co
lore costniisce una radiante poetics della 
vita quotidiana e dell'lntimita familiare 
Tale pittura di colore ha In Ungheria una 
fortissima tradizione inaugurata da quel-

• l'au entico maestro che fu J6zsef Rippl-
Rinai 11861-1927). vissuto a Parigl. fra 
il 1887 e il 1902. in sodalizlo artistlco 
con Bonnard. Vuillard. Denis e Maillol e. 
p!o tardi. vitale assimilatore della poetics 
di Matisse. 

La Gabor espone una trentina di di-
pinti. ma si conslglia di sfogliare anche 
delle cart el le dove ha raccolto plo se* 
greti appunti di colore, un gran numero 
di piccoli fogli spesso piu vivi del quadri 
e, comunque, interessanti per una valu-. 

...\-:Vv ^ 

• • • ; - PER CONOSCERE meglio Asper 
Jorn», mostra-documento alio Studio 
d'arte -ARCO d'Alibert* (via Alibert. 2). 
Vi figurano diplnti, ceramiche, acquarelli. 

: collages, disegni e opere grafiche, dal 1946 
al 1964. con presentazione di Waldemar 
George, che arricchiscono la conoscenza 
italiana del - singolarissimo > pittore del 
gruppo COBRA. . '• •-- . f- .- . • 
• * * MARTEDr SCORSO. Mario Mafai 
e stato festeggiato dagli amici. al risto-
rante Romolo. in occasione della consegna 
del -Sigil lo deH'amicizla-. In tale occa
sione. la galleria «La Fornarina- (via di 
Porta Settimiana. 8) espone vent! opere 
scelte del maestro che vanno dal 1928 
al 1959. . . . . 
• • • MOSTRA ANTOLOGICA di Giu
seppe Capogrossi alio Studio d'arte - L a 
Medusa* (Babuino. 124). .Presentazione 
dl Murilo Mendes. 
• • • PRESENTATO DA GUIDO Ballo 
espone alia galleria - Accademia » (piazza 
Accademia di S. Luca. 75) il pittore Gino 
MelonL 
• • • SI E* INAUGURATA la mostra del 
-Premio La Tar.aruga* istituito dalla 
galleria romana (Piazza del Popolo. 3). 
Partecipano Dorazio, Bignardi, Festa, 
Kounellis, AccardU Lombardo. Maselli. 
Perilli. Saul, Fioroni. Baruchello. Mam-
bor. Tacchi, Santoro. Sanfilippo. Angeli. 
Mauri. Rotella. Schifano e Twombly. 
• • • LA GALLERIA -MARLBOROUGH-
(via Gregoriana. 5). con diplnti, e la 
galleria - II segno- (via Capo le Case, 4). 
con opere grafiche. aprono la stagione 

• con mostre di Piero Dorazio. 
• • • LA CALCOGRAFIA NAZIONALE 
(via della Stamperia. 5) ha inaugurate il 
ciclo di mostre 1964-65 con una rassegna 
della -Grafica romena contemporanea-. 
• • • FRANK OTIARA e Mario Schifano: 
-parole e disegni- alia galleria-libreria 
-Ferro di caval lo- (via Ripetta. 67). 

CE8ARE 
PEVEREL
LI : • Lea 
paradislars ~ 
1963-

MILANO 
• • • IL PITTORE IRLANDESE John 
Patrick Grome. operante in Italia dal 
1947. espone olli e acquerelii alia galleria 
Mnntenapoleone presentato da Antonello 
Trombadori. 

SAN GIMIGNANO 
• • • AVRA' LUOGO DOMANI 1'assegna-
zione al pi.tore Bruno Cassinari del pre
mio San Gimignano 1964. Per 1'occasione 
sara ricordato. in una pubbliea conferen-
za, tenuta da Antonello Trombadori, il 
pittore Raffaele De Grada alia cut memo-
ria 11 Premio e dedicato e del quale e 

.- stata allestita una importante retrospet
tiva. : •<: ;'. - -. '•.•• . - . ; • • 

ALLA GALLERIA Milano. in via della 
Spiga 46. Cesare Peverelli espone una ' 

serie di opere eseguite tra il '60 e 11 '64. 
Si tratta di opere che gravitano Intorno 
ad alcuni temi fondamentali: « l e stanze, 
i gabbianl, i labirinti, les paradisiers-. 
Cesare Peverelli ha oggi quarantadue an
ni ed e un artista di molte esperienze: 
dall'esperienza cubista inlziata giovanls-
simo alia pittura di segno e di materia 
Curioso. Irrequieto, interessato ai proble-
mi. egli ha sempre lavorato con fervore. 
con slancio. con fiducia nel suoi mezzi. 
Ora. dopo una Iunga permanenza a Pa-
rigi. si presenta con un : volto - che in 
qualche modo ml pare invece definitive 
non nel senso che egli non potra ancora 
mutare modi e immagini, ma nel senso 
che appare ormai libero da preoccupa-
zioni di online esterno: appare cioe in-
lento soprattutto a svolgere il proprio di-
scorso poetico, la propria emozione liri-
ca. senza badare ad altro. 

Nelle tele che espone alia Galleria Mi
lano infatti Peverelli si abbandona agli 
impulsi di una visione fantastica a cui 
non pone limit! se non nell'atto di defi-
nirla con vibrante e felice esecuzione. 
Una pittura di rifrazionC la sua. di guizzi 
brillanti. di segni vivid! crepitant! su 
vellutati nei profondi. di croma'iche de
licate effervescenze. 
• In tutto ci6 e chiaro l'aluto che Peve

relli ha avuto dalla - poetica surreallsta. 
non tanto come suggestione di maniera. 
ma come motivo di liberazione totale del-
l'lspirazione. Russoli. che lo presenta. 
parla giustamen'.e delle influenze che su 
di lui hanno avuto Giacometti. Bacon. 
Sutherland. Ernst Tall influenze pert 
Peverelli le ha filtrate a questa liberta 
ritrovata. che ora gli consente di muo-
vers! tra le sue Immagini di sogno. di 
incubo o di estasi senza soggezioni di 
sorta 

Da questo punto dl vis'.a - l e s paradi
siers -. cioe i nudi femminlli iridescent! 
come uccelli del paradiso. sono forse i 
suoi risultati pla slcuri Ma lo stesso pub 
dirsi dei -gabbianl*. trasparenti e scre-
ziati come libeliule. o dei -labirinti* e 
delle -stanze*. dove 1 blanch! trepidant! 
e baluglnanti d4noo al quadra una dl-
mensione spettrale. Ma detto cI6, vorrei 
aggiungere che I'elemento pio persuasivo 
di Peverelli. quello d o e che serve da 
coesione di ogni altra Incllnazlone. e la 
spontanelta vivace ed emotiva che muo* 
ve la n a mano, quel fiovanlle fervore, 
appunto, che continua ftllcetneata ad as-
alatcr)*. 

Del Drago 
COME PRIMA mostra della stagione, 

la Galleria 32. in Piazza della Repub-
blica, presenta l'ultlmo ciclo di opere di 
Francesco Del Drago. Lo introduce Ma
rio Socrate. che mette in evidenxa il 
distacco di Del Drago sla dal reallsmo 
naturallstico che daU'espressionismo di 
derivazione surrealistica. La mostra si 
articola intorno ad un solo soggetto, U 
soggetto della -spiaggia- . Del Drago in
fatti. per questa esposizione mllanese, ha 
radunato ' un gruppo di opere ispira'.e 
all'estate sul litorale dl Sanary e su quello 
di Fiumlclno: olii e acquerellL 

II lungo soggiorno in Francia di Del 
Drago ha convinto questo artista roma-
no del valore assoluto del colore sulla 

• linea che dal founts va a Matisse e a 
Dufy. Picasso e Guttuso, seppure vaga-

"' mente present! in qualche giro grafico. 
sono ormai lontani sla nello spirito cbe 
nella dirczione della sua ricerca. 

Del Drago non e un pittore drammati-
co. non ha nulla dl aggressivo, di urtante: 
e un pittore felice. che si abbandona a] 
- motivo - con vivacita. con naturale gra-

. zla e festiva allegrla." II grovlgllo dei 
corpi ma«chili e femminili, confusi sulla 
sabbia. splendent! nella luce solare che 
fa squillare le tlnte del costumi. tra il 
palpitare delle vele e delle tende. eontro 
Tazzurro fresco del mare e II celeste ven-
tilato del ciclo. costituisce l'lmmagine ba-

' silare d! queste sue ul'.lme opere. ' 
Del Drago dipinge con Immedlatezza: 

la pennellata h sicura, larga, sintetica. 
trasparente. C16 accade soprattutto negll 
acquerelii. dove il suo mestlere e dawero 
eccellente. Ma anche nei diplnti a olio 
si pub notare come ormai la sua mano 
assecondi senza esitazione la sensoriale 
e vitalistlca degustazione dello spet^acolo 
naturale che si svolge sull'arco delTaeo.ua. 
Questa fragranza d'aria, di luce, di co
lore che si dlffonde dal quadri e dai 
fogli dl Del Drago, e Indubblamente d b 
cbe Infonde ad essl un slngolare fascino, 
una schiettezxa vibrante. La pittura di 
Del Drago non cooosce aofUmi o4 gorghi 
esistenztall: e una pittura che si off re 
con aperta slmpatla umana. 

m.d. 

adesso una grande piscina 
all'aperto, in funzione d'e-
state e d'inverno. Ma la vi
sione che si ha da queste fi-
nestre cambia di continuo, 
anche se il panorama resta 
sempre lo stesso: cambia 
con le stagioni dell'anno, 
con le ore della giornata, 
con gli umori del tempo. 
Sempre diversa, ' sempre 
nuova la ritroviamo negli 
ultimi acquarelli del pit-
tore. -

Quella in cui Falk ap-
prodd e una pretenziosa ca
sa a quattro piani, con un 
suo sussiego borghese, del
la Mosca inizio di secolo. 
All'ultimo piano sono le 
stanze in cui viveva e que
sto grande atelier, dove egli 
lavorava con intensttd . ed 
impegno, mattina e pome-
riggio, alternando olii e ac
quarelli. Qui sono oggi la 
maggior parte delle sue 
opere: alcune centinaia di 
quadri e altrettanti acqua
relli, amorosamente corner-
vati dalla vedova, Anghe-
Una Vassilievna, una donna 
di ammirevole senstbiHtd, 
che all'arte del marito og
gi ancora dedica tutta se 
stessa. Qui sui suoi lavori, 
e* ancora possibile rico-
struire, anno per anno, tut
ta la storia del pittore. 

Le pretese dell'edificio in 
cui viveva non devono trar-
re in inganno. Falk non so
lo odiava la civetteria de-
gli ambienti < borghesi >, 
ma disprezzava perfino i 
normali conforti di un'est-
stenza appena agiata. Tut-
to db che non era funzio-
nalmente necessario per un 
« minimo vitale » gli dava 
fastidio. P facile renderse-
ne conto anche adesso, tan-
ta I. Vimpronta' di asceti- • 
$mo da lui lasciata nella 
casa. Quando Vestate si re-
cava in campagna, lo atti-
ravano sempre le isbe piu 
rudimentalj. Molti erano i 
suoi interessi; forti — dt-
cxwio — le sue passioni. Ma 

I se pi era qualcosa di cui 
egli non poteva fare a me-

I no. questa era la pittura. 
* Esistono diversi autori-
| tratti di Falk. Ce solo una 
" sua brevissima autobiogra-
I fia: la scrisse rispondendo 
' alle domande che gli aveva 

I rivolto un critico francese. 
F? da questo scritto, tuttora 

Iinedito fra le carte da lui 
lasciate, che apprendiamo 

I come, al pari di tanti altri 
artisti russi, fosse debitore 

I delle sue prime sensazioni 
pittoriche alle immagini 
popolari, intraviste da ra-

Igazzo nel bagaglio della 
cuoca o della bambinaia. 

I Solo per un brevissimo pe-
riodo di tempo la musica 
— che resterd un'altra sua 
passione per tutta la vita, 
tanto che ricorrerd spesso 

I a immagini e a paragoni 
musicali quando parlerd 

I della sua opera di pittore 
— contese net suoi interessi 

I i l posto dominante alle ar- ' 
ti figurative. Quando ven-

Idette i primi quadri venne 
in Italia: era il 1911 e Falk 
aveva 25 anni. Ma i danan 

I erano pochi e il viaggio per 
la penisola fu fatto quasi 

Imteramente a piedi, attra-
verso Assist, Roma, Orvie-

. to, Pisa, Siena, Fireme, Ra 
I venna, Ferrara, Padova, Ve

nezia, Verona, Parma* Man-
Itova e Milano. passando di 

trattoria in trattoria, di lo-
Icanda in locanda: c Ho vi-

sto — racconterd poi — 
I questo straordinario paese 

daWentrata di servizio, e 
I non come t turisti, dalla 

finestra dell'hdtel ». L'altro, 
ben piu lungo soggiorno al-

IVeslero, fu a Parigi, dove 
si reed non nel periodo. 

Id'oro delle avanguardie, ma 
un po' piu tardi. nel 792*. 

I . e dove vlsxe ben nove anni. 
fino al 1936. quando forno 
a Mosca. Parigi resterd con 

ILeningrado la sua eittd pre-
ferif: nc cap! come pochi 

I 

altri lo spirito, it colore, 
la tristezza e la vitalita. 

Falk non e certo uno 
sconosciuto, nemmeno in 
Occidente. A Parigi egli 
tenne alcune mostre ed eb
be successo. Nell'URSS egli 
ha devoti ammiratori fra i 
giovani e fra gli anziani. , 
Ha i suoi allievi, i suoi imi-
tatori. Erenburg, che lo co-
nosceva e lo stimava mol-
tissimo, gli dedica nelle sue • 
memorie alcune pagine di 
ricordi, fra le piu commos-
se ed efficaci. La piccola 
mostra che fu organizzata 
poco prima della sua mor
te, sebbene si tenesse in 
una sola inadatta e senza la 
minima pubblicitd, suscird 
reazioni entuslastiche. A 
cid fa contrasto il stlenxio 
di cui la sua arte continua 
ad essere circondaia da 
parte della critica ufficia-
le. Nelle riviste specializ-
zate non si parla di lui. Le 
sue tele sono nei musei, ma 
non vengono esposte. 

•• «E* il mio ideale ester* 
realista > disse un giorno, 
discutendo attorno a una 
sua mostra di acquarelli. 
Cizanne fu, piu che il suo 
maestro, l'artista che egli-
pose forse al di sopra di 
tutti. Nel secondo decennio 
del secolo Falk subl an
che Vinfluenza del cubismo, 
ma non fu cubista. Egli fa-
ceva parte allora. con Len-
tulov, Koncialovski ' del 
gruppo che portd il nome 

: di € Fante di quadri > e 
*che e, senza dubbio, uno 
dei piu interessanti nella 
storia dell'arte russa di 
questo secolo: ma il grup
po non era un circolo chiu
so, tanto che alle sue espo-
sutoni si ritrovano pit
tori cosi diversi come Ma-
lievic, Larionov. Masckov e 
Chagall. C6 chi di Falk 
apprezza solo i quadri di 
quel periodo. In realtd, du
rante tutta la sua vita, a 
Parigi, poi di nuovo a Mo
sca, a Samarcanda, dove 
sfolld durante la guerra, e 
infine ancora a Mosca, egli 
segui con tenacia una stn-
da tutta personate, dove la 
sua originalita russa si rn-
treccia a una assimllazione 
feconda di alcune esperien
ze dell'arte occidentale. 
Profondamente russo, ep-
pure mai isolato dalla gran
de cultura mondiale, Falk 
& uno dei nomi per I quali 
deve passare la conoscenza 
dell'arte di questo paese. , 

Tl colore fu per Falk la 
scoperta della realtd. Tutto 
per lui era colore: Vogget-
to, I'ambiente, la personaU-
t&, lo spazio. Tl disegno — 
diceaa at suoi giovani aUie-
vi — ee il colore giusto 
al posto giusto >. Per la pit
tura egli non amava la de-
finizione di *arte figurmti-
va »; voleva quella di « ar
te plasticat, come per te 
scultura e I'architettiira. 
Egli era eontro Vastrazione, 
fonte — secondo lui — di 
*schemi, arbitrio, occasio-
na!itd> anche neoli artisti 
piu dotatt € Per me — di-
ceva — to spartiacque fra 
I'arte figurativa, che erea 
somlglianza, e la vera arte 
"plastica" & il rapporto 
dell'artista col mondo dei 
fenomeni visivi: i " figuru-
tivi" vedono cid che Qid 
conoscono, i " plastici " co-
noscono quello che vedo
no: . . . . 

Fu questo il suo credo: 
credo che egli pagd con un 
lavoro ostinato, concentra-
to, sempre rinnovato, eon 
lo sforzo di porsi davanti 
ad ogni opera « come se si 
fosse nati di nuovo», con 
quella perenne • « insoddi-
sfazione di se», che egli 

• riteneva condizione indi
spensable per quaifiasf 
« arte seria * e ehe lo ae-; 
compagnd sino all/ultimo 
giorno. 

Gfui fy Boffc 
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