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Nik-nik e arrivato in Italia 

Elettronica per 
«cuori solitari» 

Un complicato questionario per scegliere l'« anima gemella » - Gli 
aspetti commerciali e il carattere pseudo-scientifico dell'opera-

zione - II fallimento dell'esperimento condctto in Inghilterra 

34a Biennale 
di Venezia: 

apertura 
il 22 giugno 

MILANO Trenta opere dipinte dal grande prttore spagnolo 
fra il 1911 e il 1927 sono esposte alia galleria « II 
Milione» con presentazione di D.H. Kahnweiler 

MILANO — Tre graziose modelle attorniano « Nik-Nik », il cervello elettronico delta IBM 

Nik-nik (o la variante zik-
zik) e un termine che fa parte 
di quel linguaggio internazio-
nale con il quale i marinai 
oriental! vengono allettati nci 
vari porti a dimenticare le 
tempeste (e a vuotare le ta-
sche) entro piu accoglienti 
braccia. E" difficile stabilire 
se si debba a sottile malizia 
0 a inconscia memoria del-
l'etn dell'adolescenza la seel-
ta del nome con il quale gli 
c importatori > italiani hanno 
ribattezzato < il simpatico cer
vello elettronico che vi Ta fi* 
nalmente •incontrare • Panima 
gemella che avete sempre so-
gnato >; sta di fatto che an-
che in Italia la rubrica dei 
c cuori solitari» si accinge a 
cibernetizzarsi mettendosi al 
passo con il piu avanzato pro-
gresso tecnologico. 

NTK-N1K e generoso, servi-
zievole. disinteressato. scien-
tifico. riservato. economico. E* 
uno dci piu potent! e moderni 
ealcolatori elettronici del-
1'IBM. il 3R0/30 Per utilizzar-
ne i servigi hasta compilare 
un questionario e versare 
duemila lire. Indubbiamt-nte 
la presentazione e molto in-
telligente e arcattivante: quel 
tanto di informazioni che ga-
rantiseono la scientificita del-
la iniziativa. inserite. quasi 
sepolfp, pero, npl ronfe^to Hi 
un discorso tirato alia buona. 
pieno di bonomia e sprizzan-
te fiducia e sicurezza da ogni 
parola. 

NTK-NTK si rivolge a tutti 
1 c Charlie Brown » di questa 
terra. Aiuta introversi e ti-
midi a fare nuove e rapide co-
noscenze (con garanzia di re-
ciproca soddisfazione). e alio 
stesso modo si comporta verso 
coloro che il ritmo vorticoso 
della vita moderna soffoca 
nella legittima aspirazione di 
una sana ed espansa vita af-
fettiva Si direbbe che abbia 
lctto Marcu.se: se la civilta e 
1'altra faccia della repressio-
ne. e la stessa civilta. pnrta-
ta al suo piu elevato grado di 
sviluppo. a fornire le condi
tion! e gli strumenti per su-
perare la repres«lone e «line-
rare* la nprvmalita Natural-
mente. NTK-NTK e una perso
na seria che non Ta promesse 
awentate Furmona solo come 
«un earn amfro che vi pre
sent* uno aU'altro. come po-
trebhe fare un vostro cono-
scente a una festa. al lavoro. 
ecc. Ma fl suceesso con rani-
ma gemella — ammonisce — 
dipende solo da vol. daTla vo-
stra genfilezza ed educa7inne. 
dal vostro fascino perso-
nale ». 

II questionario e suddiviso 
per argomenH in quattrn se-
Tioni fdati fitfd e personali. 
Intenessi. tioo di personalita'l: 
ad ogni domanda bisngna ri-
soondere in due distinte cnlon-
ne: come sonn io. camp vor-
rei la mia animn aempfla tl 
cervello elettronico mpmomza 
tutti I daH dei question* ri r1-
portati su schede perforate e 
po! « gemella ». cioe accoppia 
le *cheo> getnelle. abhinando 
quelle per«one 1 oil daH sono 
simflf e hannn oiriodi fl maff-
|f?or mimero di caraMerlstlrhe 
comnnl Le «coppie» sono 
ouindi me«se in enntattn epi 
tfolarp fra di lore 

T/esperinvnto enndotto in 
Gran Bretagna per lanefare 
con gran hattanp puhnlicitario 
fl naraninfo elpttronico t> mi 
seramente fallito FT stafa se-
tozionata fra 12 mila schede 
perventrte la connia ideale pet 
«ta. alterra. etfrazfone soda 
b . fmpiego. fustf. ece.. e le 

e stato offerto un week-end 
gratuito a Parigi. Ma qualco-
sa non ha funzionato. eviden-
temente. e al ritorno a Lon-
dra i due si sono divisi con 
questo lapidario commento di 
lui: « Tl click dell'amore non 
e scattato ». 

Indipendentemente dall'esito 
di questa avveniristica r>rnva. 
1'iniziativa nel suo complesso 
non pud non suscitare profon-
de perplessita. che vanno ol-
tre 1'aspetto puramente com-
merciale deH'affare, aspetto 
che indubbiamente ' sussiste 
ma che passa in secondo pia
no di fronte ad un altro or-
dine di fattori ed elementi 
degni di attenzione. Innanzi-
tutto la validita del questio
nario. Alcune voci sembrano 
irrilevanti. come la credenza 
o meno neH'oroscopo: altre 
insufficientemente articolate: 
ad esempio. per quanto ri-
guarda l'educazione ricevuta. 
il ventaglio di risposte pro-
poste e esigun (molto autori-
taria. non molto severa piut-
tosto lihpra'): circa la condi-
zione econnmica aop^re al-
quanto fluida la linea di de-
marcazione tra modesta. di-
screfa. buona. Chi cercasse 
un'anima eemella anpa«!stnna-
ta di tennis o di escursinnismo 
dovrebbe magari ripiegare 
sulia hox^ n mil nnoto. dato 
che le prime due voci non so
no contemplate: chi ha come 
offgetto dj interpsse arti'stico 
il teatro e «:badifilia ai concer-
ti rischia di inennfrare un'ani
ma gemella anpa^'innata di 
mu«!ica sinfonica. dal niomen-
to che teatro. concert! e onere 
sono sotto un'unica «voce»: 
eono discriminati i ciUori di 
filn^nfia. <tnria. ^ocinlneia e 
saffffistica 'n ffenerp per i nna-
li non esiste una < voce» 
adatta. 

Ancora maggiori aopaiono 
le pernle^ita che invesfono 
rattendibilita delle ri>:noste. 
Fra gli inconvenient! pin co-
muni che potrenhero ri'M'on-
trarsf vi sono quelle tinirhe 
dpforma7inni vjffffpftivistichp 
che Bli n îcolnffi ch'amano ef-
fpftn (fnlnnp (omndo il *rat»«-
oilnfa della nerennal'fa del 
co t̂foffo o^cura o illumma tut
ti d i al»ri tratrl e oorta ad 
p«fpno*pre ad essi lo sfpsso 
identiro giudiziol. pnuminne 
verwnnlp (la ten^nra a ipo 
iner-valutare'). fpnrmpnl di 
TrrntPTrnne per similarifa o per 
eontra*fo. ecc. Tn alfre paro
le. f riscW derivanti di una 
estrema cnff?ett?v r̂»^Tinnp del-
i^ riqrtn^p «ono ootevnli 

Ma vi e soprattutto un aspet
to della questione che invita 
ad una rilies^ione piu genera-
le. ed, P l'aspetto che rieuarda 
ta volsare « compiiterizzario-
ne » delle componenti intersog 
gettive della per«onalita. cioe 
la loro abusiva ridinrione a in
dict di un diagramma rigida 
mente « quantitatizzato » Non 
si vuoie fare. qui. un divorso 
di retroguardia reazionario. 
infarcito di pregiudizi anti psi-
cologici e anti-cibernetici. ma 
semplicemente poire raccen-
to e richiamare rattenrione 
sul nericolo di una diffusa o 
meglio diffondentesi tenden 
ta a sottovalutare le compo 
nenti ideal! o addirittnra ideo 
logicbe di fronte ad una arbi 
traria e*ten^ione di metodi e 
procpdimenti mafematid e ci 
bemetici a campi che H rifiu-
tano o perlomeno ne nostula-
no una diverw applirazione 
In ragione della ^truttura In
terna di qnestl settnri. 

L'esempio piA illuminante In 
propositi lo fomisce fl cla-

moroso fallimento del tentati-
vo del ministro della difesa 
americana di « computerizza-
re» la guerra nel Vietnam. I 
modernissimi e complicatissi-
mi cervelli elettronici del Pen-
Lagono hanno memorizzato 
una quantita sterminata di da-
ti, U hanno scomposti. analiz-
zati. classificati. ricomposti e 
ne hanno ricavato indicazioni 
e c programmi» in base ai 
quali la guerra non poteva 
non essere vinta. Eppure un 
popolo di contadini in pigiama 
nero. senza calcolatori ne na
palm. ha smentito i compu
ters dimostrando la loro vali
dita assai relativa quando 
non si tiene conto di potenti 
fattori ideal! e ideologic! qua
li. nel caso specifico. lo spiri-
to di indipendenza. l'ansia di 
liberazione e di riscatto socia-
le e i legami di classe. Si pud 
calcolare in cifre lo spirito di 
sacrificio di un vietcong? E* 
possibile valutare numerica-
mente la differenza di motiva-
zione tra un guerrigliero ed 
un marine? 

Tl povero NIK-NIK. fortuna-
tamente. ha problemi diversi 
da affrontare: ma probabil-
mente con identico risultato. 
Per ora. almeno. sembra de-
stinato a rimanere come una 
fantasia uscita da un racconto 
ui Shecklev. cioe fantascienza. 

Fernando Rofondo 

La XXXIV esDosizione Bten 
nale internazlonale d'arfe dl 
Venezia verra inaugurata 11 
22 giugno e rlmarra aperta 
fino al 20 ottobre di questo 
anno. Le tradizionali giorna-
te della «vernice» sono fis-
sate per tl 18, 19 e 20 giugno. 
II regolamento dell'esposizlo-
ne rlcorda che la XXXIV 
Biennale «si propone dl riu-
nlre espresslonl particolar-
mente significative dell'arte 
contemporanea. Potranno es
sere organizzate e allestite. su 
decislone della presidenza, mo
st re speciali, distinte dalle se-
zlonl nazionall, di artist! e 
opere che rappresentino cor 
rent! e tendenze di tnteresse 
storlco o attuale». Come e 
noto, sono in preparations la 
rassegna «Linee della ricer-
ca 1950-1965» e la mostra di 
opere futuriste di Giacomo 
Balla, Carlo Carra. Luigl Rus-
solo e Gino Severinl. 

Sono statl lstituitl per la 
XXXIV o Biennale » due pre-
mi di due milioni di lire cla-
scuno, concessl dalla presj-
denza del consiglio dei nunl-
strl, rlservati ad artist! stra 
nieri; due premi di due milio
ni ciascuno. il primo del co 
mune di Venezia e tl secon
do dello stesso comune d* 
Venezia insieme con l'amim-
nistrazlone provinciale dl Ve
nezia, per artist! italiani; un 
premio dl un milione di li
re, del ministero della Pub-
blica Istruzione per un arti-
sta grafico italiano o stranie-
ro (quest'ultimo riunisce 1 
due premi, assegnatl nelle pre
cedent! Biennah. di cinque-
centomila lire ciascuno, rlser
vati a un disegnatore o in-
cisore straniero e a uno ita
liano). Altrl premi potranno 
essere olfertl, secondo ta tra-
dizione, da enti pubblici e 
da privati, previo accordo con 
la presidenza della a Bien
nale ». 

I premi ulficlall e quelli of-
ferti dal vari enti, salvo cast 
particolarl, saranno assegnatl 
da una giuria composta di set-
te membri, due Italiani e cin
que stranierl, tutti esperti di 
chiara fama la cui designazio-
ne sara fatta dal presidents 
della Biennale sulla base del
le segnalazioni avanzate dal 
commlssari del singoli paes! 
partecipanti alia mostra. La 
partecipazione straniera awer-
ra secondo Invito della « Bien
nale », gia a suo tempo fat
to pervenire in via ufficlale, 
ai paesi proprietari di un pa-
diglione nell'axea deU'esposi-
zione. . . 

La presidenza della «Bien
nale » sta attualmente vaJu-
tando le possibilita dl tnvita-
re anche alcunl paesi die non 
hanno un proprio padiglione. 
1 quail potranno esporre in 
ambient! del padiglione cen-
trale. Fino a questo momen-
to, fra 1 paesi invitatl sono 
23 quelli che hanno tnviato 
la loro adesione: Austria, Bel 
gio, Brasile, Canada, Oanlmar-
ca, Finlandia. Francia. Repub • 
blica federate Tedesca, Glap-
pone. Gran Bretagna. Grecla 
Israele, Jugoslavia, Norvegia. 
Olanda, Polonia, Repubblica 
Arabs Units, Spagna, Sw.ia 
Ungheria, Uruguay, StaU Uni-
tl e Venezuela. 

LA CHIAREZZA CUBISTA Dl JUAN GRIS 

Juan Gris: t Uomo a tavola •, 1925 e a destra • Tre maschere », 1923 

Juan Gris: « Natura morta con i grappoli », 1914 

A QUALCUNO PIACE FREI I I • 

II nonno in frigorifero 
Nel libro «Ibernazione, nuova era » un tema inedito: la possibilita di surgelare gli 
infermi gravi per rianimarli (e guarirli) quando sia scoperta la cura del loro male 
L'uomo aveva appena cessa-

to di vivere che inform a lui 
incomincid ad affaccendajsi 
un gruppo di medici. biofisici, 
tecnici del freddo: uno gli 
iniettd subito dell'eparina. per 
mantenere il sangue fluido. un 
altro del DMSO. la sostanza 
ad alta diffusibflitd capace di 
impedire la cristallizzazione 
dell'acqua nelle cellule, un 
terzo prese a rinttirare la cir 
colazione col rnasxaoaio car 
dinco e un quarto avvin la re-
spirazinne artificiale con ap-
pareerhi meccanici Tutto cih 
per mantenere otsiaenata for-
oanismo. e cosi ridurre al mi-
nimo le letinni post mortali. 
finch? il cadavere non aveste 
TUQtiliiniO — pCT fTS~??'.f*£?*!? 
m azoro Uqvvlo — lo temps-
ralura di quest'ultimo ( — IS?"} 

Era stata proprio la bunnani-
ma, e ciof Vanziana psicolooo 
Bedford, che affetto da can-
cro areva espresso la volonta 
di essere sntfnpasto dovo mnr-
to ad ihprnaziorte. Otr r^r,hs 
ripnrfalo in vita e anarito del 
wo mole quando si sard tro-
vatn una cura effirace dei 
tumori. fra un derennio o un 
secolo o ph> fnrrfi 5?J fmffn in 
tal morfo di bloccare. con la 
perfriQeratime rpinta. ogni 
attwita bioloaica. e vi i chi 
ritiene preferfbile la tempera-
tura delTelio liquido (-V(t) 
che i addirittvra vicina al 
—J738 dello zero assoluto. In-

fatti col passaggio dalla tem-
peratura dell'azoto liquido a 
quella dell'elio liquido la ve
locity delle reazioni chimi-
che si riduce ancora di 10 000 
miliardi di volte. 

Ma i possibile. tecnicamen-
te. ibernare a codesti livelli un 
intero oroanismo superiore e 
complesso come quello umano? 
La criobiologia. o binlogia del 
freddo. oia sfruttota a vari 
fini. conspnie di conserrare 
inteori nei laboratory tessuti 
o oroani a senpo di studio. 
quindi per oli animali mferin 
ri o ppr ppzzi staccati il me-
tndn $ in uso: anti si sarebbe 
riusriti a canaelare e ooi a 
riportare in vita col disoelo 
nprftnn dpi rani In fpnria dim-
Jjs? Is C***t rum A imvossihile 
neppure per Vuomo. la diffi-
colta si ridvee a perfezinnare 
le tecniche. 

E pufl rioeTW77iflT!e. nanche 
il futuro vrocedimento di di-
sqplo. indiirrp dei darmi nelle 
ftTii'virse ̂ t^:ituTe r»M?»' Pur-
trovvn si per la formnzinne 
di cristalli nell'inlimn delle 
cellule e per il mndilfrarsi 
detlp rtrntprnp finn alia loro 
t denaturazione » Ail evitnre 
tali effetti sprvonn le tpmve 
raturp che siann nnn «n?o mnl 
to basse ma ranahmte can 
esfrema rapidita. il che men 
tre t agpvale per strutture di 
piccnle dimensirml la i assal 
meno per quelle dl arosso 

spessore come U. corpo umano, 
dove e fino ad oggi impossib
le il congelamenlo rapido dei 
tessuti profondi. 

E" da concludere dunque. 
per quanto rigvarda l'uomo. 
che U metodo attuale di iber-
nazione non i ancora perfetto 
Si pud ridurre. come si i visto 
per Bedford, il rischio dei dan-
ni con vari aceorgimenti: I) 
blaccando oqni alteraziane 
posimortale con I'immediata 
rialt'rrazione circolatoria e re-
spiratnria subito dnpo la mor-
te. massaoQin cardiaco. respi-
razinne artificinle. camera 
iperbarica. iniezinve anticoa 
aulante ecc; 2) sommir,'\^tran 
do il DMSO come tantiaelo* 
per ostacolare il ptii possibile 
ia jormazione anche di ~:n:r:! 
crvttalitni 

Malqrado tutto perb dei gua-
sti sono sempre da preredere 
sia durante il processo di per-
frigprarione. sia in seguito nel 
corso dei decpvni di conserva 
zione. sia alia fine per le ma-
nipolazinni di srnnoelamevto; 
ma e~ pure da preredere che 
prpvto o tardi nnn si scoprirn 
solo la cura di malattie oqai 
inquarihili ma *i tmrerd an 
che il modo di rimediare a si 
mill Quasti Si pntrarmo quin
di resuscitare dei morti cosi 
conservati? Pare di si. dal mo-
mento che si va sorvertendo 
la conrezione trcdizionale del
ta mart e. 

Gia si incomincia a sostene-
re che quando in un soggetto 
si arresta il cuore egli non i 
integralmente morto. ma muo 
re succes*ivamente poco alia 
volta. proprio per codesto m-
toppo che determina la man-
canza di ossigeno indispensa-
bile alle funzioni vitali In-
fatti tessuti prelevati anche 
48 ore dnpo la morte si svilup-
pano in cultura. se dal cada-
vere si stacca un dito Vunahia 
continva a crescere. e pure 
gli organi continuano a funzio-
nare. come risvlta dalle mo 
derne pratiche di rianimazio-
ne. p daTla envarita funzinna 
lp degli organi prpsi dopo il 
decpsso per i trapianti 11 piu 
delicato 2 il cerreUo che re
sists solo porhi minuli alia 
rr.sncoia o'sinpnnrinnp e 
cioe all'arresto cardiaco Tl ca
so del fisiro sorietico Landau. 
morto e rianimato nnmerose 
volte, i oramai classico. 

Al limite. si potrebbe pensa-
re. come ha affermato Bar 
nofd. che nsprtfanda solo 74 
ore per Vimrmazinve nni sen 
DpTliamn dplla qente ancora 
viva Tl che forse t esagerato. 
ma nnn meno di quanto lo t 
il ritenerp mrnio uno che sia 
apverta decednto del quale sa
rebbe pm scientiflcamente cor-
retto dire che i tpni tnorfo 
che vivo* Cosi siando le co
se. non stupisce che sia pos
sibile rianimare un tndbnduo 

ibernato a regola d'arfe imme-
diatamente appena il cuore 
abbia finito di battere. 

Stravaganze? Non tanto. se 
si pensa che a Washington si 
p* formata la t Life Extension 
Society ». ana associazione di 
coloro che intevdnno farsi 
ibernare dopo morti e che so
no gia un migliaio Ma c'i 
qualcosa di pifi concreto: sono 
sorfe delle indutlrie specializ-
zaip nplla fahbrica di bare 
ndatte. cine* ran quplla tpmpe-
ratura. lp « crio-barp » che co 
stano MOOnm lire nitre 2M 
mila lirp nnnve per la SVCCP*-
sira sorrerilinnza e cnntrnlln 
Tl fisico Ettivqer chp dhcule 
Yirtera question? *o*to ogni 
aspetto in un oii*fn*i*iimo li-
tfiij jjTrjlrruii*~w 

co Rostand. Thernazinne nuova 
era (Rizzoli ed). non manca 
mfine di porsi i quesiti piu 
sconcertanti 1 coniugi di que-
sti morti ancora vivi sono ve 
GOVi O TtO. pOaSGWt O rv'ifi pj)<-

sono risposarsi? E chi non ac 
cetta I'ihemazinne lasciando-
si morire come sempre. i o 
non & un suidda? E una iber 
nazione mol fatta. che non 
consenta la rianimazione, si 
configura come omicidio col-
poso? 

Gaetano Lisi 

Una bussola 

nel mare 

dell 'oggettivita 
Verita delle cose e coscienza di stile • Dal 
«cubismo sintetico» aila leggibilita delle ope
re ultime • L'estetica del cubismo • I giudizi 

di Braque e Picasso 

Guardando ie trenta ope
re di Juan Gris allineate 
lungo le paretl della Gal
leria del Milione a Mila-
no, non si pub fare a meno 
di pensare a quanto di lui 
ha detto Braque: «Juan 
Gris fe l'unico, a mio pare-
re, che abbia rigorosamente 
approfondito le ricerche 
cubistew. II 1927 6 Tan-
no di morte di Gris e nel
la mostra ordinate dal Mi
lione, in collaborazione con 
la Galleria « La Nuova Pe-
sa» di Roma, vi sono al
meno cinque quadrl che n-
salgono a quell'anno. Che 
cosa dipingevano ormai a 
questa data Picasso, I<eger. 
Braque? II loro cubismo 
aveva subito profonde tra-
sformazioni, era senz'altro 
diventato « altra cosa ». t ri 
gorosi principi strutturali 
del periodo erolco ippan 
vano messi da parte Ma 
Gris, ancora in quest nnno 
che doveva essere ru'timo 
della sua vita, lo /e i 'amo 
impegnato con giovanile fer-
vore negli stessi problemi 
di un tempo, nei problemi 
del «cubismo sintetico», 
tutto teso alia rappresenta-
zione logica della realta, al
ia ricerca di una ricostitu-
zione poetica della forma 
oggettiva. 

In questo suo sforzo crea-
tivo, condotto avantl con 
severita e convinzione pro-
fonda, Gris manifestava 
non soltanto l'ostinazione 
della sua natura, ma le do-
ti di una coerenza interio-
re, di una visione da per-
seguire ininterrottamente. 
E' noto 0 giudlzio che Pi
casso ha dato dl lui, fer-
mandosi un giorno davanti 
ad una sua tela: R Bella! 
Un pittore che sapeva ci6 
che faceva ». Ed e certo che 
assal raramente e dato dl 
incontrarsi con un artista 
di cosl acuta coscienza sti-
listica e al tempo stesso di 
cosl viva preoccupazione 
per la verita delle cose che 
prendeva a soggetto del suo 
lavoro. 

Da Madrid 
a Parigi 

Kahnweiler, che h stato 11 
suo mercante, 11 suo ami 
co e il suo fedele critico 
biografo. nella presentazlo 
ne sent La per U catalogo 
del Milione. a questo pro
posit i racconta: «Coloro 
che eredono dl vedere nel
le ultime opere dl Gris una 
flessione perche" appaiono 
piu Ieggibili, si sbagliano. 
Io sono convinto che la pit-
tura di Juan Gris. s'egll 
avesse vissuto piu a lungo. 
sarebbe dlventata di gior
no in giorno piu legglbi 
le II suo spirito attrat to 
dalla chiarezza respingeva 
tutto quello ch'egli definl 
va equivoco, era turbato di 
fronte alle difficolta di let 
tura delle tele analittche e 
dalla possibilita dl una lev 
tura errata che ne derlva-
vm. I segni che egU lnveo-

• tava, 11 voleva evidentl af-
fmche non si prestassero 
ad una interpretazione ca-
ricaturale. Assai di frequen-
te mi domandava: — Non 
vi pare che questo violino 
sia un po' un piccolo mo
stra? ». 

Juan Gris era arrivato 
a Parigi dalla natia Madrid 
nel 1906: l'anno della mor
te di Cezanne, l'anno in cui 
Picasso incomincia a dipin-
gere Les Demoiselles d'Avi-
gnon. e lo stesso anno in 
cui nella capitale francese 
giungeva anche Modigliani. 
Per guadagnarsi da vivere 
incomincifc a disegnare per 
L'Assiette au Beurre. la 
rivista polemica illustrata 
d'ispirazione socialista per 
cui disegnava Steinlen. Fo-
rain. Valloton, il nostro Ga-
lantara e tanti altri dise-
gnatori politici. Fu Picasso 
che due anni dopo lo pre-
sent6 a Kahnweiler. L'ini-
zio delle sue ricerche cubi 
ste in senso analitico e del 
1911; nel '13 avviene il suo 
passaggio al cubismo sin
tetico. 

Percorso 
creativo 

La mostra del Milione ha 
il merito di offrire. sia pu
re in maniera contratta, lo 
intero percorso creativo di 
Gris, dal 1911, appunto, al 
1927. E bisogna dire che 
anche i quadrl esposti so
no di buona scelta. con la 
presenza di alcuni capola-
vori, dove la pittura Iimpi-
da, sobria, conclsa di Oris 
risulta con preziosa perspi-
cuita. 

Che cosa e stato dunque 
il cubismo per Juan Gris? 
Lo ha confessato egli stes
so: a Per me U cubismo 
non e un procedimento. ma 
un'estetica, se non addirit-
tura una condizione dello 
spirito. E se e cosl, il cubi
smo deve avere una rela-
zione con tutte le man!-
festazfonl del penslero con-
temporaneo. Si pu6 lnven-
tare una tecnica, un pro
cedimento, non una condi
zione spirituale » Gris. nel
la sua opera cubista. ha 
cercato d'evitare sia il na-
turalismo che 1'idealismo. 
La sua e stata una sorta di 

ricerca plastica fenomenolo-
gica Cezanne, eglt dlceva, 
«fa di una bottiglia un ci-
lindro. io parto dal cilin-
dro per creare un indivl-
duo di un tlpo specfale: 
dl un cilindro io faccio una 
bottiglia, una certa botti
glia* Ed oggi no] guardia-
mo 1 suoi quadrl e restia-
mo sorpresi dalla luclda 
tenslone che li governa, 
dalla loro materialita-im 
materlale o viceversa E 
sorpresi daU'equlIibrio in 
cui oggettivita e astrazio-
ne si compenetrano. st Iden-
tlficano: suprema conclu-
sione dell'espressione figu-
rativa. 

Mario De Michel} 
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