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MARIA GRAZIA GIGLIOLI GERIG

Echi culturali dal Ticino

MOSTRE

Zoran Music

II suggestivo ambiante di Villa dei Cedri,
a Bellinzona, ha ospitato la mos'tra «Zoran
Music nelle collezioni svizzere» rimasta a-

perta al pubblico fino all'8 dicembre.
Nato a Gorizia nel 1909, profugo in Siria
durante la prima guerra mondiale, depor-
tato a Dachau nella seconda, Zoran Music
e oertamente una figura da comprendere
e ritrovare.
Music rispetto ad altri grandi «attori» del-
la scena contemporanea e un solitario;
come diceva Hermann MeSlviUe, al suo pen-
nello non aoeade mai di far caso alle fron-
tiiere che »ttraversa, di conseguenza nes-
sun coinvdlgimento nöll'attuale momento
di incertezza, di contraddizione, di ricerca
intorno ai va'lori e alia struttura stessa del
linguaggio poetico.
Music traccia da solo la sua strada, una
strada segnata tra l'altro dalle terribili e-
spenienze del oampo di concentramento di
Dachau, in Baviera.
Le composizioni esposte sono distribuite
su un arco temporale che si stende dal
1947 ad oggi.
Se vediamo i dipintii di Music del dopo-
guerra come «Autorkratto» o «Cavallini»
troviamo un nuovo senso del segno lon-
tano dalla tenisione espressiva che aveva
caratterizzaito i disegni traoeiati dal'la fine-
stra doli 'Infermeitia di Dachau; l'immagine,
il ritratto diventa in questi dipinti come
<apparizione sul fondo della tela, il colore
e sommerso, soffuso, tono su tono.
I paesaggi di raffinata fatitura giocati su
impasüi terrosi di oera, ruggine e grigi ce-
rulei parlano del suo uniiverso appartato,

intriso di solitaria meditazione e di silen-
ziosa memoria.
Bellissima e suggestiva la piccola schiera
delle nature morte awolte in un dlima di
concentrate contemiplazione con nuovi ef-
fetiti di plasticitä risolti nel calcolato in-
!sieme dei cölord che supera il limite illu-
strativo e occasionale del soggetto.
Di particolare lirismo pittorico la grafica
veneziana dove c'e spesso un recupero del
primitivo, una ripresa del momento delle
«origini». Venezia viene «resüituita» tra-
mite l'emozione creativa, nelle sue nebbie
invernali dalle qua'li sorgono, quasi irreali,
le sagome di edifioi incrostati dal tempo.
La rappresentozione e senza prospettiva, le
vedute diffuse e rarefatte, lo spazio e
colore iievitante. Cosl sono anohe gli «a'telier»
o igli interni di cattedrale dove l'impor-
tante e il disfarsi della luce, il «tono» come
profonditä atsmosferica.
Senza dubbio l'originalitä e la grandezza
di Music e in queste parteeipazione emo-
tiva che l'artista stabilisce fra se e il mon-
do rappresentato. Sembra un segreto sem-
pliicissimo ma in realtä se e semplice isen-
tirio e vivarlo as-sai piü difficile e rappre-
sentarlo con tanto trasporto.
Se e vero che l'arte di Music, cost
particolare, cosi sogge'ttiwa e fedele a se stessa
ha poco a che fare con lie mode del
momento o con raggruppamenti artistici e

ideologici, va pur detto che gli apporti
culturali esterni, daU'eredita Orientale bizan-
tina delle sue origini alia influenza di
Velasquez o E'l Greco, ai paesaggi senesi od
umbri, card ai primitiv! toscand, sono stati
visisuti dalla natura emotiva e sensibile di
Music come momeniti determinanti nella
sua maturitä awistica e nell'espressione cosi
densa e rioca della sua forma pi'ttorica.
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Arte spagnola a Vilia Malpensata

L'airte spagnola e stata protagonista della
mostra autunnale alia Villa Malpensata di
Lugano. Oltre duecentoventi opere di tren-
tasette artisti spagnoli hanno concorso a

dare una visione d'insieme assai rappre-
sentativa del panorama atitistico spagnolo
dal 1905 al 1980. Un lunigo periodo nel

quale avvenimentii storici e politici influen-
zarono la storia cuilturale e artistica del
Paese.

L'esposizione, organizzata da'lla cittä di
Lugano, ha voluto contribudre ad estendere
al pubblico la conoscenza di un'arte quanto
mai vitale e interessante. Nomi noti come
Miro, Dali, Picasso, Ganzalles, si alternano
ad altri meno noti; le opere disposte se-
comdo id criterio cronologico della nascita
degli artisti spaziano nelle diverse tecnicbe
da'lla scultura, alia pittura, alia ceramica
fino all'arazzo.

Omaggio ad Aldo Patocchi

Omaggio postumo per Aldo Patocchi alia
Biblioteca cantonale di Lugano, protrattosi
per tutto il mese di ottobre. La rassegna
intitolata «Temi e stiili» ha prasantato oltre
sessanta opere originali dei periodi pio crea-

tivi, dalle serie affasoinanti del'le silografie
ddll'esordio sino alle sperimentazioni re-
centi legate al tema dell'autostrada. II per-
corso di questo ottiimo silografo scomparso
e documentato anche da .alcuni legni
originali e dalle numerose pubblicazioni espo-
ste che segnano l'intensitä dei rapporti cul-
turali tenuti dal Patocchi.
Di Aldo Patocchi e usoita lo scorso anno
una monografia a cura di Adriano Soldini
dove sono riunite le sue piü belle pagine
silografiche che dimostrano quanto di
originale e autentieo 1'artista abbia saputo
cavare dall'incisione su legno, il mezzo e-

sipressivo che gli era particodarmente con-
geniale nel lavoro.

Paolo Pola a Campione

Anche se la zona di Campione non rien-
trerebbe nei confini di mia competenza,
mi sembra ugualmente doveroso accent! are

alia mostra che Paolo Pola, artista gri-
gionitaliano, ha tenuto alia Galleria Toni-
no bis presentando una sil'loge della sua

produzione degli anni ottanta comprenden-
te olM e grafica. Ghi conosce Pola sa che

egli intende essere on «archeologo» della

pittura riproducendo frammenti di civiltä
passate, elementi cost significativi nella sua

poetica pittorica da divenire simboli di un
mondo interiore, della vita stessa nolle sue
diverse manifestazioni.
La pittura di Pola, raffinata, interiore che

nasce piü dalla mente che non da una real-
tä esterna da riprodurre, tradisce il grande
amore dell'artista per il mondo mediter-

raneo, un mondo sempre inseguito, sof-

ferto, desiderato. Questa fedeltä ad
elementi costanti che fanno ormai parte del

suo linguaggio poetico rafforza in Pola la
ricerca di spunti sempre nuovi e diversi
in cui trovare la manifestazione artistica
piü oongeniale >al proprio modo di essere

e di sentire.

CONFERENZE

Gaspare Barbiellini Amidei e stato ospite
in novembre al Lyceum della Svizzera ita-
liana.

Giornaiista, vicedirettore al Corriere della
Sera, professore universitario, scrittore, Bar-
bidllini Amidei ha tenuto una conferenza
sul tema «Dai nostri figli alia storia di lei».
L'argomento, cato al giornaiista, ha voluto
toocare .il rapporto generazionale con espe-
rienze tratte dallo stesso autore fra le mu-
ra domestiche nel quotidiano incontrojscon-
tro con 1 figli per poi allargarsi all'analo-
gia con l'altro tipo di rapporto quello fra
il giornaiista e il suo pubblico.
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In fondo lo sforzo del padre per capire
il figlio e lo stesso di chi scrive per cercare
di entrare nel mondo ddl proprio interlo-
cutore.
Nei giovani c'e sete di veritä; il «comu-
nicatore» sia esso padre o giornälista deve
risultare chiaro e credibile.
Molto spesso notizie, informazioni, com-
menti che rimbalzano proposti quotidia-
namente dai mass-media tenidono a favorire
il sensazionale e il banale a tutto scapito
della concretezza del'le idee, frutto di una
lunga e travaglkta ricerca. II mezzo tele-
visivo favorisce spesso l'evasione in una
reältä ehe non esiste; da qui la diffieoltä
per l'aducatore o il giornalista di aggan-
ciare un pubblico disabituato a .recepire sti-
rnoli che servano veramente ad una cre-
scita interiore. L'importanza qu'indi di es-

sere se stessi, in una dimensione reale, con
un grande amore per la propria profess io-

ne e con conoscenze basate su'l divenire sto-
rico dell'umanitä.

TAVOLA ROTONDA
SULLA LINGUA ITALIANA

Su alcuni aspetti della lingua i-tal'iana si e

tenuta una tavola rotanda organizzata dal-
l'Uffioio culturäle del Consolato d'Italia,
dall'Associazione europea degli insegnanti
e dall'Associazione culturäle C. Gattaneo.
Sono intervenuti il prof. Francesco Bruni

dell'Universitä di Napoli e Ottavio Lurati
dell'Uniiversitä di Basilea.
Bruni ha sottolineato come la lingua ita-
liana, diversamente forse da quainto si po-
trebbe pensare, dati i molti cambiamenti
intervenuti, ha conservato in fondo una
grande stabilttä e una forza che e stata

capace di resiistere fino ai nostri giorni.
Regole grammaticali variano nel tempo,
come termini ed espressioni si logorano a

volte ndl breve volgere di una stagione.
II contributo piü valido alia diffusione e

perfezione della lingua pub venire solo dal-
la scudla. Se la televisione pub aiutare alla

divulgazione di un italiano medio, soltanco
l'insegnamento agisce quale stimolatore di
una risposta attiva sempre che esso sia
serio e impegnato nel trasmettere i valori
linguistici.
Lurati ha parlato dell'italiano in Svizzera;
nell'italiano regionale ticinese si rivela la

costante della «lombarditä» dovuta alla

componente dialettale, al modello lingui-
stico di riferimento, alia presenza fin dal
Medioevo di funzionari, ammiinistratori e

rdtigiosi lombaidi.
Lurati ha rivelato tutta una serie di tracce
di questa lombarditä sia a livello fonetico
che lessicale. La forza standandlizzante del-

l'economia, ha affermato Lurati, sta azze-
ranido il valore della lingua italiana non
solo a livello sociale ma anche a livello di
istituzione scolastica.
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