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A Stupinigi 
i tesori 

delle «madame» 

PAMDCCHIAPATTI 
m TORINO. Nella palazzina di caccia di Stupi
nigi e in corso la grande moslra «II tesoro della 
citta. Opere d'arte e oggetti preziosi da Palazzo 
Madaman visilabile sino all'8 settembre prossi-
mo. 

Preoccupato del protrarsi della chiusura al 
pubblico delle slraordinarie collezioni di Palaz
zo Madama per i lavori di ristrutturazione del 
prestigioso edifk io monumentale, I'assessorato 
alle risorse cultural! della cilta ha coinvolto i re-
sponsabili delle istituzioni museali torinesi, della 
Soprinlendenza per i beni storici e artistici del 
Piemonte, e un folto gruppo di rappresentanti 
della ricerca storico-artistica, universitaria e non, 
nella progettazione dell'iniziativa con il duplice 
obiettivo, come dichiarano in catalogo (Alle-
mandi) i curatori Silvana Peltenati e Giovanni 
Romano, di «illustrare i progressi del Museo civi-
co d'arte antica, anche negli anni di eclisse per 
la chiusura di Palazzo Madama» e, contempora-
neamente, «per far conoscere ai cittadini come 
si e accumulate nell'antico Palazzo delle Mada
me Reali un ingente patrimonio di documenti 
storici, di capolavori e di stupelacenti oggetti 
preziosi». 

Per queste ragioni la mostra, che presenta 
una setezione di circa 500 opere delle oltre 
28.000 possedute, si scompone in due grandi 
settori che illustrano due diversi aspetti della vita 
e del patrimonio del grande museo. II primo de-
dicato agli acquisti e donazioni de-
gli ultimi venticinque anni confron-
tati con materiali gia presenti nel 
museo, per rendere esplicite le 
scelte e le modalita che sottendono 
alia politica degli incrementi, men
tre nel secondo sono esemplate le 
diverse collezioni storici ie e le diffe
rent! identita del museo. 

Tra gli acquisti spiccano una lu-
minosa Madonna col Bambino del 
grande caposcuola piemontese 
Martino Spanzotti, accanto ad ope
re della sua mano e della sua botte-
ga che gia appartenevano al Mu
seo; il trittico del pittore chierese 
Guglielmetto Fantini, da poco as-
surto alia giusta fama di prosecuto-
re ed innovatore della tradizione 
pittorica nattl con Giamoco Jaque-
rio. Quest'ultimo e rappresentato 
da due bellissime stone di San Pie-
tro note al pubblico per una mostra 
del 1979. 

L'elenco delle novita e lunghissi-
mo e cost quello delle opere a con-
fronlo: da Pietro d'AIba, presente 
con un'opera forse ancora trecen-
tesca, a Defendente Ferrari, con un 
polittico recentemente restaurato; 
da Gandolfino da Roreto a Gau-
denzio Ferrari. 

Nella seconda parte gruppi te-
matici testimoniano le diverse ani-
me del museo: dalle porcellane ai 
vetri dipinti e dorati, dagli avori goti-
ci agli smalti limosini dal XIII al XVI 
secolo; dai bronzetti agli sfarzosi ar-
redi barocchi, dai disegni ai dipinti 
provenienti dalle residenze sabau-
de e da edifici religiosi. 

Sempre in questa sezione sono 
presenti due inestimabili capolavo
ri della raccolta dei principi Trivul-
zio di Milano: il Ritratto di ignoto di 
Antonello da Messina e il Libro do-
re del Duca di Berry, codice tra i piu 
misteriosi e affascjnanti, miniato tra 
Francia, Olanda e Borgogna dal 
1380 al 1450, che conliene le uni-
che miniature eseguite da Jean van 
Eyck. 

LA MOSTRA. A palazzo Bricherasio la retrospettiva del pittore 

••Conversuioneplatonlcix.uii'oiieradlFcliceCasontIdd 1925, sottoil pittore 

Gli specchi di Casorati 
La retrospettiva di Casorati a Torino, frutto di un lungo la-
voro di Giorgina Bertolino e FVancesco Poli, espone soprat-
tutto quadri provenienti da collezioni private. FVa le opere 
inedite la giovanile «Via lattean, data per dispersa nel 1914. 
II percorso della mostra consente un'intrigante lettura, ora 
tematica ora cronologica, che fa risaltare i nodi problema
tic! del pittore. II confronto con la Metafisica, I'artificiosita 
degli ambienti, dallo studio dell'artista ai paesaggi. 

MAMA ORAZIA MMSINA 
Si e ormai abituati a Torino, nel 1918. Un nitido e insie-• TORINO. 

mostre antologiche che nascono 
da occasioni celebrative, affidan-
dosi alia sola notorieta delle opere 
esposte. La retrospettiva di Casora
ti, aperta a Torino (Felice Casorati 
dagli anni Venti agli anni Quaranta, 
Fondazione Palazzo Bricherasio, 
24 aprile-14 luglio) scatunsce inve-
ce dal lungo lavoro di scavo e rico-
gnizione che ha condotto i due cu
ratori, Giorgina Bertolino e France
sco Poli, a redigere il catalogo ge
nerate dell'opera dell'artista, ora 
edito da Allemandi. La mostra e co
st sostanziata di quadri di massima 
provenienti da collezioni private, 
alcuni ricontestualizzati nella loro 
esatta collocazione cronologica, 
altri inediti, come il giovanile e sim-
bolista La via Lattea, dato per di-
sperso dal 1914. Al di la di due sale 
poste all'inizio e in chiusura, che in-
quadrano il complesso del lavoro 
di Casorati. la mostra riunisce ope
re emblematiche del singolare per
corso di ricerca intrapreso dal pitto
re dal momenta del trasfenmento a 

me intrigante asse di lettura e assi-
curato daU'ordinamento degli spa-
zi espositivi, articolato ora per temi, 
Io studio con la modella, le nature 
morte, i paesaggi, ora per gruppi di 
opere programmatiche approntate 
per gli appuntamenti espositivi del' 
le Biennali e Quadriennali. Gli ac-
costamenti fanno risaltare nodi 
problematic!, come nel caso dei 
quadri presentati alia Quadrienna-
ledel 1931, doveeevidenteun con
fronto instaurato con il colore di 
Matisse e un'immediata ricadutasu 
quella che sara di II a poco la pittu-
ra tonale della scuola romana, da 
Mafai a Pirandello. 

Fin dai pnmi anni Venti, Casorati 
e una figura centrale del dibattito 
culturale a Torino. Si lega alia cer-
chia dell'illuminato imprendilore e 
collezionista Gualino, e amico di 
Venturi, Debenedetti, Gobetti, con 
cui e arrestato nel 1923 e che gli de-
dica nello stesso anno la prima mo-
nografia. Un complesso retroterra 
di suggestioni letterarie e di memo-

rie figurative anima una pittura rite-
nuta dalla gran parte dei commen-
tatori coevi algida e intellettualisti-
ca, per il suo essere costituita da in-
castn di telai prospettici e da rare-
fatte stesure cromatiche. Gobetti e 
Debenedetti rilevano tempestiva-
mente i moventi che inducono un 
tale esercizio di castigate mestiere: 
un'esperienza di assenza o di soli-
tudine che si riverbera nello spazio 
vuoto dello studio, scandito da rari 
oggetti e dai corpi nudi delle mo-
delle, altrettanto immoti e irrelati, in 
una sorta€i risucchio da ogni viva 
atmosfera. Eppure, a ben guardare 
opere chiave presenti in mostra, 
come il Ritratto di Silvana Cenni, 
Meriggio, Ritratto di Raja, affiora 
una vibrazione sotterranea quanto 
emozionata, affidata a sottili infles-
sioni delle pose che denotano fra-

gilita o abbandoni, o al 
subitaneo trascolorare in 
ombre delle luci, altri-
menti stagliate. Lo stesso 
Casorati, in uno scritto re-
datto per la Quadriennale 
del 1931, presenta la pro
pria ricerca in termini di 
pittura lirica e musicale, 
segnata, potremmo pen-
sare, dalla sua assidua 
pratica al pianoforte. L'ar-
chitettura del quadro, 
lungi dall'essere I'esito di 
un gioco di spazi, e data 
dal susseguirsi delle pez-
zature di colore, subordi
nate a una dominante to
nale; comunque e una 
pittura che si confessa 

lontana dalla vita, per il suo muove-
redaH'interiorita. 

II repertorio critico riferito al pit-
tore nei testi degli amici, incentrato 
sui termini di finzione e incantesi-
nio, di fantasma e immaterialita, 
non fa che sottolineare la logica 
deH'artificio che presiede a tutto il 
suo lavoro. Per Casorati, la pittura 
istituisce una realta altra e parallela 
rispetto a quella quotidiana, piutto-
sto che rivelarne aspetti segreti, co
me ntenevano Bontempelli e i se-
guaci del Realismo magico. La sua 
pittura vive nel tema del doppio, ef-
figiato sia nel tessuto spaziale, gra-
zie alia presenza dello specchio o 
del quadro nel quadro, oppure al-
luso dal rilanciarsi di precis! motivi, 
figure abbinate, maschere, calchi 
Prima ancora che nel quadro, 1'arti-
ficio e vissuto entro lo spazio segre

gate dello studio, una sorta di pi-
randelliano teatro di posa, dove ii 
pittore, le modelle, gli allievi, ugual-
mente assorti, inscenano tutti la di-
mensione dell'alterita. A tal fine, 
come ricordano i visitaton, lo stu
dio appariva rappreso in una luce 
innaturale proveniente da una sola 
finestra, stretta e alta, e filtrata, die-
tro le figure, da velari in carte colo-
rate, che ne awaloravano lo stra-
mamento spaziale, la sospensione 
temporale. Su questa linea, Casora
ti svolge un proprio dialogo con la 
pittura metafisica, determinante fin 
dal 1918, quando si imposta una 
costante del suo lavoro, lo spazio 
guardato dal basso in alto, a figura-
re una ribalta che sfugge e insieme 
gravita inquietante suH'osservatore. 
Mentre che I'esito di quasi ascetica 
rinuncia a qualsiasi discorso che 
non sia quello della pura pittura, ri-
conduce a un altro polo di riferi-
mento, 1'opera di Cezanne ammi-
rata alia Biennale del 1920 e di cer-
to discussa con Venturi che ne pre-
parava in quegli anni il catalogo. 
Sempre a Venturi, e in quello stesso 
periodo, risale I'attenzione prestata 
ai Primitivi del Trecento e Quattro
cento. 

La scelta di quadri operata in 
mostra testimoma altresi un Caso
rati meno noto, pittore en plein air. 
Ma, anche qui, sono verificate ec-
centriche modalita di visione che 
straniano le rettilinee prospettive 
delle vedute urbane di Torino, co
me gli spazi della campagna di Pa-
varolo, rovesciati dalla finestra 
aperta nell'alveo dello studio 
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IL RICORDO. A Fiumara d'arte per non dimenticare la morte del poeta 

Una stanza dedicata a Pasolini 
smoio 

• CASTEL Dl TUSA (Messina) Do-
menica21 aprile: alia «Fiumarad'Ar-
te« di Antonio Presti splende gia il so
le dell'estate e le elezioni sono un 
evento remote NeU'albergo-museo 
«Atelier sul mare» si inaugura la 
•stanza del profeta» (la quindicesi-
ma delle «stanze d'artista» dell'«Ate-
lier») dedicata a Pier Paolo Pasolini. 
Invitati d'onore i giovani allievi delle 
Belle Arti di Palermo e di Catania. 
Hanno tutti poco piu di venti anni, 
Pasolini e stata una scoperta recente 
ma totalizzante, lo capisci dai loro 
occhi mentre visitano a piccoli grup
pi la stanza. Ma se tutto intomo 
splende il sole, un'ala d'ombra si e 
posata sull'albergo: proprio al suo 
fianco - ostruendo la visuale dl molte 
camere - e sorto in pochi mesi un or-
ribile palazzo di cemento! 

t'maugurazione ha concluso una 
Ire giomi palermitana su Pasolini or-
ganizzata dal Centra cultural fran-
cese in collaborazione con I'asses
sorato alia Cultura. I'Accademia di 

DI mom) 
belle arti, la facolta di Lettere e filoso-
fia e la Fiumara d'Arte. Tra gli ap
puntamenti, seminan su Pasolini e 
gli intellettuali francesi, su Pasolini e 
Pontormo, sull'estetica pittorica nel 
suo cinema e la mostra "Teoremi pa-
solinianu. 

Al progetto della stanza - la cui 
realizzazione ha richiesto oltre due 
anni - hanno lavorato, oltre alio stes
so Presti, lo scomparso Dario Bellez-
za, Adele Cambria, 1 aura Betti, Gian
ni Ruggeri. Una meridiana azionata 
elettronicamente fa abbassare la 
porta dingresso su cui e trascritta la 
poesia di Pasolini "Alia mia nazione» 
(in iflestemmia. Tutte le poesie», 
Garzanti) 

Entrare vuol dire cosl calpestare la 
lingua e la scnttura, e la pnma profa-
nazione Un lungo e stretto labirinto 
di specchi - il labirinto della cono-
scenza - conduce alia stanza centra
le, la cui stmttura prende a modello 
una tipica abitazione yemenita: pa-
glia e fango sono gli umci material! 

pnman utiiizzati, il pensiero corre al
le atmosfere de il Fiore delle mille e 
una notte. Qui sono evocati contem-
poraneamente tre diversi linguaggi. 
il bordo superiore delle pareti e isto-
nato da frasi in lingua araba (la tra-
duzione di alcuni brani degli «Scritti 
corsan»); una grossa e vuota teca di 
cristallo, a ricordarci la lucidita della 
profezia pasoliniana, svetta ai piedi 
del letto die occupa il centro della 
stanza, lo spesso tappelo di sabbia 
che fa da pavimento rimanda invece 
alia non scnttura, alia lingua negata, 
a quella progressiva afasia, portato 
del trionfo dell'immagine lelevisiva, 
di cui Pasolini scorgeva i sintomi so-
prattutto nei giovani. 

La prospettiva della stanza e chiu-
sa da una enorme vetrata-finestra 
che si affaccia sul mare azzurro di 
Castel di Tusa. e 1'ultimo ciak di Pa
solini, I'unione suprema con la natu
re, il volo finale, lontano dalle bruttu-
re e dal dolore del mondo (e rie-
cheggia qui il wrso finale de "Alia 
mia nazione» «profonda in questo 
tuo bel mare, libera il mondo«) Un 

altro ambiente, un piccolo studiolo 
arredato in maniera monacale, sara 
tra poco una biblio-videoteca che 
raccogliera tutti gli scritti e 1 film pa-
soliniani 

Se queste due stanze ci parlano 
del Pasolini pubblicoe politico, il ba-
gno e il luogo del Pasolini private, un 
private che la «scandalosa» tragicita 
della sua morte rese ancora piu pub
blico e politico La porta reca nella 
parte interna la poesia che Dano 
Bellezza scnsse all'indomani del de-
litto. La durezza deU'ambienle - me-
ta officina meccanica, meta autola-
vaggio - evoca I'ostilita e il feroce ac-
canimento del mondo estemo di cui 
lauto assassina all'ldroscalo di Ostia 
fu perfetto strumento Una griglia 
metallica per pavimento, fenaghe e 
mamutte arrugginite appese ai mun, 
una doccia che impressiona per il 
lerribile suono che il getto d'acqua 
provoca a contattocon le masse fer-
rose, sino al soffio dl vapore caldo 
che tutto asciuga, inutile tentative di 
svaporare la responsabilitacollettiva 
diqueldelitto 

Esposti 
a Mantova 

i dipinti 
delle banche 

••10 PAOLUCI 
m MILANO Solida e antica la tradi
zione degli istituti di credilo come 
collezionisti d'arte. Nel 1476, per 
esempio, Tommaso Poitinan, agen-
te di cambio del Banco mediceo a 
Bmges, commissionO a Hugo van 
der Goes il grande tnttico dell'Adora-
zione dei Magi, che oggi e una delle 
perle degli Uffizi. Collezionisti e an
che editpri, tanto che Andre Chastel 
ha scritto^che "non si puo fare una 
stona dell'arte in Italia presemdendo 
dalle pubblicazioni delle banche'. 

Un nflesso di tale operativita cul
turale si ha oggi a Mantova, dove, 
nella splendida sede delle Fruttiere 
del Palazzo Te, tredici banche della 
Lombardia, presentano in mostra fi-
no al 23 giugno, un centinaio di di
pinti, che sono parte di una ampia 
collezione (oltre un migliaio di pez-
zi), di cui I'ABI ha dato recentemen
te alle stampe una poderosa pubbli-
cazione con tutte le schede delle 
opere, affidandone lacura ad un Co
mitate scientifico composto da stu-
diosi di chiara fama, come Carlo Ber-
telli, Federico Zeri, Gian Alberto Del-
I'Acqua e Carlo Pirovano (Electa). 
Fra I'altro, nella stessa sede verra 
esposto a giomi il "Ritratto di Giulio 
Romano" dei Tiziano, acquistato al-
I'Asta di Chnsti's, a Londra, il mese 
scorso col decisivo contnbuto della 
Cariplo(300milionisu620). 

I cento quadri esposti coprono un 
periodo molto vasto, cha va dal Ri-
nascimento aH'Ottocento. Nell'affol-
lata galleria figurano nomi grossi co
me Pordenone, Cima, Palma il gio-
vane Fetti, Canaletto, Gian Domeni-
co Tiepolo, Pietro Longhi, Celesti, 
Guardi. Fra gli autori dell'800 sono 
presenti, fra gli altn, Induno e Mose 
Bianchi, il Piccio e Segantini Per la 
pnma volta viene esposto "Bacco e 
Arianna a Nasso", una tavola di Do-
menico Fetti, che costituisce una 
specie di premessa per la mostra 
che il Centra di Palazzo Te dediche-
ra a settembre al grande maestro del 
Seicente. 

Mostra nella mostra, i quattordici 
quadri di Pietro Longhi o di bottega 
della raccolta di Giuseppe Salom, 
oggi di proprieta dell'Ambrosiano-
Veneto. La scelta di questo istituto e 
la piu compatta e sicuramente quel
la che eleva il tono dell'esposizione. 
A parte i Longhi, quasi tutti sempli-
cemente deliziosi, la banca presenta 
tutti autori del Settecentoveneto, da 
Carlevarijs a Maneschi, a Canaletto, 
a Pellegrini, a Marco Ricci all'Albot-
to II Tiepolo (un quadrettino, che 
raffigura san Giuseppe e il bambino 
Gesu) e uno dei pezzi piu belli della 
mostra. Dei quattordici Longhi (set-
te sicuri, mentre i sette restanti ven-
gono assegnati da Stefano Zuffi ad 
altri autori), particolarmente accatti-
vanti sono "11 gioco della pentola-
","Losvenimento", "II mondo novo", 
"II ciarlatano". Spaccati, tutti, di vita 
veneziana. 

Accanto a queste opere, una tela 
di Francesco Guardi ("Sacra fami-
glia con san Giovannino e un ange-
lo") di proprieta della Banca Fideu-
ram, che completa, alia grande. il 
panorama figurative de! Settecento 
veneziano. 

DALLA PRIMA PAGINA 

II crack 
sono stati ripetuti: il ruolo di Roma
no Prodi non e apparso in discus-
sione. il progranna e stato sintetiz-
zato in pochi punti essenziali, gli 
slogan sui manifesti hanno propo-
sto agli elettori I'immagine di una 
coalizione con gli uomini e le idee 
pergarantire un futurosicuro. 

Vincente si e moltre nvelata la 
scelta di Prodi di privilegiare il piu 
possibile il contatto diretto invece 
di quello mediatico Ecosi mentre 
Berlusconi appariva in video a cola-
zione, pranzo e cena Prodi viaggia-
va in Italia con il pullman Quando 
hnalmente e entralo nella scena te-
levisiva nel corso dell'ultima setti-
mana la differenza tra I due leader e 
apparsa evidente, sia sotto il profilo 
del linguaggio come della proposta 
politica, 

II grande comunicatore e stato 
battuto sul suo stesso terreno: e la 
prova che cacao meravigliao» del
la banda Arbore funziona solo sul 
breve penodo Perche se poi i con-
sumaton non Irovano il prodotto 
sugli scaffali dei supermercati fini-
scono perscegliere altre marche 

[Roberto Bertinettl] 


