
LA MOSTRA. Parigi espone le tele «sperimentali» del padre della musica atonale 

Schonberg 
e la pittura 
dodecafonica 
Per molti anni Arnold Schonberg, padre della 
musica atonale, si dedicfc alia pittura trasferen-
do sulla tela le teorie che applicava airarmonia 
musicale. Ora Parigi dedica una grande mostra 
a queste «visioni» poco conosciute. 

MARIA H U H * HNUni lU 
• PAHIGI. II giomo dl Capodanno 
1911. in uil concerto a Monaco, 
Kandinsky ascolta per la prima val
la le composiztoni atortali di 
Schonberg. I quartuKi per archl e I 
branl per pianoforte op. 10-11 e 11 
peseta per orchestra titolalo Calori 
op IS. L'lmpresslone rteavata 6 
cusl torte che ne trae a caldo I'olio 
hiipnwone. Concerto, dove la 
chlitraa nora del pianoforte condu
ce al diapason il dllagante giallo 
che awolge le sagome dcgli iisccJ-
lalori, in una visualizzazlone delta 
squlllante risoiianza della parlilu-
ra. 

L'tntHbtDMdlKMdhMhy 
L'unalogia fru In due esporienze 

e coal evldenic, da far scrivere al 
plltorc Franz Mate, anch'egli pre
sent!.' alia scrota, die In Schonberg 
ogiii alngolo suono lia una propria 
auionomla cosl come, sulla tela, le 
saltollanti mace h to cromaticlie dl 
Kandinsky La dissonanza, all'epo-
ca tanlo spTpglald in cntrambl gli 
artisti, e soltanto una 0(itls6rianza 
dl note, aricora pure e priiriontiall. 
imp collegate Ira di loro. 

Awiato rla Kandinsky. Inlzla Ira I 
due un lino scatirbloepistolareche 
rivela lusospeltate tangenze a livel-
lo di riflessloiie teoilca. fro la scrttto 
Ao spirilaale nelfarte, appena re-
datlo dal pitlore, p \\ MtmualH di or-
monm, quasi ultimata da Sclion
berg. Ma. sopraltutio, grande 6 la 
KOipmsa di Kandinsky nello scoprl-
m che anclle Schflnberg i piltore, 
e dl opere cosl valtde tanlo da vo-
lerlr Insorhe nella prima mostra 
del gruppo de // Cum/uift' mzano. 
organizwta a Monaco nel dlcem-
brc 1911 Tale attlvlta non era mar
ginal, ne si pensa cbo Schonberg, 
In quegli anni. ern coimnlo di pa-
ter (arc della ntratllslicH una secon-
da profession!: o che in queslo sen-
so avovu gift ncquisitu una ccrta 
notolietfl a Vienna. La parabola di 
SchonliorH pitlore e breve quanto 
Inlensa si svolge Ira II IS06 e il 
1912. e arinoveia una produzione 
dl circa 7(1 quadri c pitl di un cenli-
naiodlacquarelli Piu della meia di 
queslo lasciio. di massima appar-
lenentc agli eredi. t ora espostii. li-
no al 3 dlcembre. in una mostra 
anerla a Pangi, al Musee d'Art Mo-
deme, nell'ambHo di una scrie di 

manlfestazionl che colebrano il 
musfcista con concerli e rialtesti-
menll operisiid (Ira cui il Afose* e 
ylrorine,dall'8Bll8novembre). 

Retrospettlvamente, Schdnbera 
si rimproverera una tecnica dllenc-
sa, (atto che gli avrebbe impedito 
dl esprlmersi In pittura. nonoslante 
il mfiiesimo impulse Inleriore, con 
la pregnanza permessagli, invece, 
del tlroclnlo musicale, Ma Schon
berg non era aulodidatta. come 
amava dellnirsi; pmbabilmenle era 
slalo Inlziato al meslleie dal sodalh-
zto stablllto con il pitlore Richard 
derail, artiste tamo piu inienso del 
mncBtro Kllml nella denudanle In-
cisMta del segno, e lanto pill cor-
roslvo del coetaneo Kokoschka 
nella dlsgregazlone della forma-
colore. E rutlo il nucleo (one dell'o-
peta ligurallva dl Sclionberg sem-
bta scalurire dal dramma lamillare 
del 1908. quando il giovane Gerstl 
si sulclda at lermine d I una lormen-
tata e Imposaibite relazione smo-
rosa con la moglie del musicista. 
SehMin trauma sembia motivate la 
desolazkme dell'anlma espressa 
nella seiie degli iguordj, uncjelo dl 
iSreew su spent! fondl WWocro-
ml afltotano sommari tratil lislono-
mlci, ora aulobiografei, out indi-
sUnll In una maschera, Su questa 
spkxano. clrconluse dl rosso, le 
sole pupille. alluclnate e magneti-
che. Schonberg stesso parlera del 
movente strettamente soggetllvo 
sotteso al dlplngere sguerdTlniesi 
acogllere I'anima, quando. invece, 
le ragtofii proprie della pinura do-
vrebbero indune a vedere volH e a 
rendere I'uomo nella sua inlerez-
za. 

Nonostanle lalllnila elettiva fra 
lo Schonbeig inizialore delta musi
ca atonale e II Kandinsky che apre 
alia pitlura astratla, e propiio sul 
piano della pittura elm si gtoca 
un'incompienslonefraidue. 

Le-wteloiU>>mMlche 
In una iccenslone del 1912, de* 

dlcata al quadri del musicisla, Kan
dinsky rawlsa nelle teste, •sentite 
intuitivamente" e che egli preieri-
sce cniamare Visioni. un eccesso 
dl risonanza mlstico-romanlica. dl 
conlenuti che forzano e condraio-
nano il linguaggki. AiKhesealsuo 
occhio non sfugge l'az!eramenlo 
di queste opetc. I'essere affidatc a!-

AnMM$CtHMi)^mi^ l191Dclr^*dB«rt,un'ot«tt|IC^Acc«4 

Epolemica 
tra Jean Clair 
eVenozla 
sill Padl 
EnnMkna palWDica t n i n a Clair, 
rMpanHblta*! Brt tMMtvWM 
Ml l««(Ml*d lVMMl*« l l 
»M*»iMOcttt iMaMini« 
CMCltrt. Dopcun tUVmatumM 
i lwdt a,» atUea frmc— h i 
anmmclatii ctM klttnd* iMdae II 
tuft InctHM aH> ngotare 
» • •>«> dM contntu, tHetmbw 
19M, ma rifWKtanioi porta* • 
tannin* I'lfMrtw* p*nniw«flta dtl 
a**MfMlMftnler|«r*v«itiiato 
nunomuMt fa t i 
BoMMHpwanM al PaMaltoo* 
fofta-UpriiMKlnWepokmclM 
•oonrtamio niN'Mtati M O I M , a 
poeM (loml duNIOMgiaaikHM 
<MlaarastracMtrat*d»tla 
inwgna *l*ntrt* • UtorHa-: t t w 
CMr avatn asouMMft H GWMIM dl 
VanNla dl t u i M ctnabomtoM a 
Cacdart to avava ripafatt eon 
•fuat moncta riafaccumdogl 
laadnaplania • atUgglamMitl 
•dhlstkl- da <*lgnua, U l non *a 
cM awo lo-. 0i» la potomlca 
rttonm ancora ma voHa U crtHco, 
kitervhtato dal Olomala dairarla, 
•I lamanta aaD'amnlnlslnulOMa 
vanailana, ma otHftM In camMo 
una aorta dl urHmatwn da partft di 
Caeotad. 

la sola vibrazicme Imerlote, nella ri-
nunzia a ogni flnezza piltorica, per 
mirare dritto all'essenziale. come, 
del reslo, accade nelta musica 
sctpnbejgtiians.,Kandinsky prefe-
jlsce iKgeemeHeHivamente iigu-
raltvl, fHtnilU, le vedifte, dal taglio 
rawfclriato, dalvoluhlfsiftteficS, dal 
segno netlo, tali da rendere quanto 
mai Intensa «la presenza del reale., 
nel suo consistere prima che nel 
suo apparlre. Tanlo da ritenere 
Schonberg, al pari del doganierc 
Rousseau e con un curioso ralfron-
to, campione del grande realismo 
la linea di ncerca che, in una ne-
cessaria dialeltrca di opposti, ven4 
ad affiancare la nascente aslrazio-
rte. £ evidente che Schonberg non 
si riconosce in tale categoria. Nella 
conispondenia, dove, a sua volta. 
rimprovera al pitlore il troppo teo-
rizaare, e quanto mai lorte laccen-
lo sull'esclusiva emeigenza spiri-
tuale che preslede alia cieaiione 
Sc Kandinsky sciive di usaie della 
dissonanza per mirate all'Hlogico, 
dove si coglie 1'armonla del tempo 
altuale, Schonberg gli risponde di 
guardare all'inconsik), e di deriva-
re da nuesto la forma-manifesta-
zione, dove si (Bprlme con imme-
diateua un solterraneo e istintivo 
rkonoscimento del s*. L'artisla, 
come nella serie degli Sguardi, (if-
fro enigmi non per indune soluzio-
ni, ma per create altri enigmi. L o-
pera riflette I'mattingibile, lo mani-
lesta come possibite e per questa 

via awicina al divino, altrimenti 
non riducibile all'inndegualezza 
degliuoTnmi 

Insomnia. Schonberg prefigura 
latesidi Wiitgenstein.chesu.cifidi 
cui non possiamo parlare, dobbia-
nio lac-re 

testrrsclatodlcolofe 
E difalti, le iluide gesluali, stri-

sciale di colore dei suoi oli c ac-
quarelll del nl2 sembraao esaurire 
le stesse possibilila di manilesla-
zione della piitura, ca^ come can-
cellano, quasi convulsamente, la 
supefltie della tela. Si tratta di un 
azzeramento spinlo (mo a include 
re la slessa slnimentazione lingui
stics, failo che Kandinsky aveva in-
tulto e di cui, nella propria specifi-
ca sensibiliia di pittore, aveva per 
forza di COSP diitidalo. Nell'autun-
node] 1913, ormai abbaridonata la 
piltuia, .Schonbeig porta a termine 
la complcvia paititura de Is mono 
lelKC, una composizione scenica 
inlcapresa da anni, anch'essa origi-
nata. com'e e^dente dal teslo, dal-
la crisi faEniliare del I9t)8- Al pari 
della pressnrile materia esistenzia-
le. anche la drammatica visionarle-
ta e^ienta nei quadri si risolve om 
inunasceneggialuradiluciecolo-
n riferita alia pura onhestrazione 
dci suoni E. in unennesimogioco 
delle parti, a propria vclla, compie 
cio die Kandinsky aveva inluito ne 
fl mono tfitilto. una composizione 
fcenica ideaw nel 1912. 

LA MOSTRA. A Fetrara 

1950, la rivoluzione 
deD'arte italiana 
comincia da Roma 

• N M C O M U J A N 

aa FQUUKA Ha preso il wa ieri a 
Palazzo dei Diamanii in Corso Er-
colo 1 d'Esle 21, la grande mostra 
Konui (950(959. II rmnovamento 
della pitlura in Italia, prima rasse-
gna di tin ciclo ideato dal diiettore 
delle Civiche Gallene d'Arle Mo-
dema e Contemporanea Andrea 
Buzroni. Roma effettivamenle in 
quegli anni ebbe un ruolo di primo 
piano. E per diverse ragbm. non 
ultima quella significativa dell'atli-
vi\i della Galleria Nazionale d'Arte 
Modema di Valle Giulia, allora di-
relta da Palma Bucarelli. olue alle 
numorose prcsenze di moln mae
stri stranien die collegarono la cil
ia a New York. 

La mostra di Palazzo dei Dia
manii (flno al 18 febbraio, oraiio: 
9-13; 15-18) curata da Fabrizio 
D'Amico, e incentrata suil'opera di 
quegli artisti che piu incisivamenle 
determinarono nel corso del de-
cennio il rinnovamento della piltu-
ra: Carta Accardl. Alro, Alberto 
Burri, Giuse|)pe Capogrossi, Anto
nio Corpora. Piero Dorazio, Oasto-
ne Novelli, Achille Perilli, Mimmo 
Rotella, Anlonb Sonfilippo, Anae-
to Savelli, Salvatore Scarpilta, Toti 
Scialoja. Giulio Turcalo. Cv Twom-
bly. 

Gli anni Qnquanta a Roma vole-
vano dire atmosleie d'arte che si 
slavanri ancora delineando. L'atle 
era aiK-ora da "fersi" per gli artisti di 
quel lempo, gli ambienti dei pitlori 
ancora non e'erano e ne ragiona-
vano allora con lucida e melanco-
nica tollia gli stessi artisti. Roma 
usciva dalla guerra e Palma Buca
relli rimelleva in seslo la Galleria 
Nazionale d Arte Moderna a Valle 
Giulia dl cui restava ben poco; 
•sfollate. le collezioni fuori Roma, 
in gran pane nel Palazzo Famese 
di Caprarola, per sotlrarle ai bom-
bardamenli oileati ed alle requisi-
2ioni ledesclie, occupate ancora 
gran \xtne delle sale dairinibaraz-
zanle relitto del venlennio - la Mo-
&Ki delta Rivoluzione RcdiM - ii 
Museo si piesentava come un de-
solato conlenilore vuoto, che per 
lomare a svolgCK le lunzioni per le 
quali era ststo ideato avrebbe ri-
chiesto anni e anni di lavoro. 

Gli artisti neH'immedialo dopo-
guerra vagavano tra il pensiero pit-
lorico noveatntiere di Balla, Boc-
cioni, Magnelli oppure ascoltava-
nolelezioniHmaturenmastimolan-
tidiSevenni, Prampohni, Cagli. Ep-
pure, come sottihnea la mostm. 
qualcosa a muove e comincia a 
prcndeie coiisislenza: gli arlisti do-
po un npo-cuoismo di sapore pi-
cassiano si staccano dalla vinco-
lantc atmosfcra anislica patigina, 
viaggiano in lungo e in largo per 

TEutopa spiugendosi fino a Praga; 
Forma I di Perilli, Dorazlo, Turca
lo, Sanfilippo, Accardi, aggioma 
Roma su cosa e come si e lavorato 
artisticaniente in Europa; e fanna 
la lorocomparsa II segno rivoluzio-
nario dl Capogrossi e la maleiia 
acida sotlratta al giomalieru e rida-
ta alia forma di Burri e di Colla. 

Quel che e phi importanle per i 
pitlori che ora sono in mostra a 
Ferrara, e la consapcvoleiza rag-
giunla anraverso il metodo, che I'o-
pera, il quadro o la scullura, pOUA 
esrstere sollanlo aWaverso I'anlo-
nomia, al di la del suo passato, 
senza ipotctici biland. Nonpiiico-
lori incisi di sapienti citaaoni, non 
piu sequeslri lonali esperlli a Parigi, 
ma ricerca e klentilicaiione con il 
metodo che traduce suila tela, sul
la materia della scullura. il grovi-
glio indistinlo di pensiero e vita, av-
ventura e coscienza, tra progetto e 
deslino (in senso nnjaHjano), in 
un disequilibrio lolaleche disorga-
nizza roiganizzato spaziodellLarte 
L'arte S quel die 0; il prudolto va 
letlo per quel che non vuole signiti-
care. Prima degli anni Cinquanla 
l'artisla rafligurava la really, produ-
ceva immagini che illustravano 
ora, in questo deceimio, la realta e 
ndotta a segno, a slilema, a sciitlu-
ra.chenon allude ad altioS( non a 
sestessa 

II segno misierioso di Capogros
si, la lomia-colore di Alio, il mag
ma coloristico Irammisio a segni 
che dehneano lelegante impianto 
grafico del quadro dl Sciabja. il co
lore die sliakudtice la tela di Cor
pora, che ha semprc lavorato di-
pingendo senza mai •autocontem-
plaibf come tanti pitlori del primo 
Novecento, i segni incantati di San-
filippo, la forma-colore di Carta 
Accaidi che divenla luce crflerta 
come ricordo mawsswio ma else 
non inlicia minimameme la sua 
spiccata inluioone amionica del 
colore nellequdibno della compo
sizione1 tutlo queslo nascc a Ro
ma, negli anni Cinquanla c tutlo 
Suesto g leslimonialo dalla m jstra 

iFerrara EpoictljiulioTuicalo. 
grande promcatote di Comui, the 
inneggia nei nuovi quadri alio 
squillto del colore; ci sono Achille 
Perilli. Gastone Novelli, Vy TVubly 
die misurano il segno, il geslo del 
graftio segnxo che mcide la tela 
come le scrillure pariano dai inun 
come in una nuova arte quasi sur-
lenle. Ma a Ferrara e'e amhe Al
berto Burri, con cinque opere una 
piu bella dell'nltra, che lolgono ii 
fialo, sbalordistono, incantano c 
conlemiano la griinde idea di una 
pitlura che non dice allro che se 
slessa. 
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