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MARIA GRAZIA GIGLIOLI-GERIG

Echi culturali dal Ticino

MOSTRE
Amedeo Modigliani - Museo d'Arte
Moderna - Lugano

Dopo la mostra di Munch, visitata da ol-
tre 120 mila persone, il museo D'Arte
Moderna di Lugano offre per il grande appun-
tamento primaverile una retrospettiva dedi-
cata al grande pittore livornese Amedeo
Modigliani.

Una vita breve e intensa che negli anni
si e trasformata in leggenda, tanto da indur-
re a considerare l'artista labronico fra i
grandi protagonisti della storia dell'arte di
questo secolo.

Amedeo Modigliani nasce a Livorno il
12 luglio 1884 da una famiglia di origine
ebrea. Dopo gli studi liceali inizia a fre-
quentare le lezioni di disegno del pittore
livornese Micheli e diventa amico di Oscar
Ghiglia.

La sua salute e giä precaria: si ammala
ripetutamente di pleurite e soffre di attac-
chi di febbre. Nel 1901 si iscrive alla scuo-
la di nudo dell'Accademia Relle Arti di
Firenze trasferendosi in un secondo tempo
a Yenezia dove studia la pittura antica del
Quattrocento e Cinquecento e alio stesso

tempo continua i corsi di disegno. Nel 1906
si trasferisce a Parigi, a Montmartre. Subito

entra in contatto con il gruppo di artisti
presenti in cittä: conosce Picasso, Picabia,
Matisse e altri. Incontra Paul Alexandre,
giovane medico appassionato d'arte che gli
offre amicizia e acquista i suoi primi dipin-
ti. Rimane affascinato da Cezanne ed espo-

Anna (Hanka Zborowka), 1917
Galleria Nazionale Arte Moderna, Roma

ne per la prima volta al Salon d'Automne e

al Salon des Independants.
Nel 1909 si trasferisce a Montparnasse e

durante l'estate ritorna a Livorno dove ese-

gue numerosi studi di teste. Nel 1911, dopo

aver esposto senza successo alcune sculture
e gouaches nell'atelier di un pittore porto-
ghese, nuovamente in precarie condizioni di
salute, ripara, per un breve soggiorno di ri-
poso, in Normandia. Tornato a Parigi, vive

con entusiasmo l'accettazione di alcune sue
sculture al Salon d'Automne. Ma nel '13,
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nuovamente colpito dalla malattia, ritorna in
Toscana, a Livorno, scontrandosi con gli
amici che, stretti nel provincialismo locale,
non lo comprendono.

Tornato a Parigi, inizia il ciclo delle Ca-
riatidi, conosce e frequenta Soutine, Zadki-
ne ed altri artisti.

Nel 1914 conosce Beatrice Hastings,
poetessa e scrittrice inglese con cui inizia
una turbolenta relazione. Realizza numero-
si ritratti della donna oltre che dei numero-
si amici che frequenta in questo periodo
particolarmente produttivo. Nel 1916 lascia
la Hastings e incontra il polacco Zborowski
(«Zbo») che sarä fino alla morte il suo mer-
cante d'arte oltre che grande amico.

Inizia la serie dei nudi e nel 1917 conosce

la diciannovenne Jeanne Hebuterne,
studentessa all'Academie Colarossi che di-
venterä sua compagna di vita.

Zborowski organizza la prima personale
di Modigliani nel 1917 alla Galerie Berthe
Weil ma la questura impone la chiusura
della mostra e il ritiro dei nudi giudicati of-
fensivi per la pubblica decenza. Lo stato di
salute dell'artista intanto, compromesso ul-
teriormente dall'alcool e dalla droga, pre-
occupa Zborowski che lo convince ad un
soggiorno (con Jeanne, allora incinta) in
Costa Azzurra. A contatto con i colori caldi
del Sud della Francia, Modigliani esegue i

suoi unici quattro paesaggi. Nel 1918 na-
sce la figlia Jeanne. Nel 1919 la piccola
famigliola ritorna a Parigi. «Modi» esegue
ritratti delle persone a lui piü vicine. Di
questo anno e anche il suo unico autoritrat-
to. Colpito da meningite tubercolare il 24
gennaio 1920 l'artista muore all'Hopital de
la Charite. II giorno dopo Jeanne, incinta
del secondo figlio, si uccide gettandosi dal
quinto piano della casa natale.

La mostra dedicata a Modigliani inten-
de illustrare Tintero percorso artistico del
pittore livornese dagli inizi agli anni pari-

gini durante i quali matura un linguaggio
autonomo e personale. Una settantina di
dipinti, una ventina di disegni e, in via ec-
cezionale anche alcuni rari esempi della
produzione scultorea, permettono di segui-
re Lopera di questo geniale autore dal 1906
fino al 1919 attraverso opere selezionate da
collezioni pubbliche e private provenienti
da tutto il mondo.

All'interno della produzione di Modigliani

il ritratto ricopre un ruolo privilegia-
to. L'artista fissa i volti di pittori, letterati,
intellettuali, mercanti d'arte come il giova-
ne Paul Guillame o il carissimo «Zbo»
(l'amico e mercante Zborowski). Poi ei sono
le donne, le sue donne, la Hastings e Jeanne

Hebuterne, senza dubbio la piü ritratta.
L'esilitä dei volti, la stilizzazione formale
nonche i famosi colli lunghi riconducono ad

una ricerca di smaterializzazione o rarefa-
zione del volto umano che inizia a verifi-
carsi nel 1913. La nuova pittura di Modigliani

nasce dopo l'abbandono della scul-
tura, il che significa ricerca di essenzialitä
ed astrazione. In realtä Modigliani traduce
nel ritratto la disposizione scultorea a con-
siderare il pieno e il vuoto; egli rifiuta di
lavorare sul pieno del volto ma piuttosto si

concentra sul vuoto dello spazio. E cosi che
nella logica di tale dialettica nasce la figu-
ra umana, il ritratto in cui l'impronta clas-
sica rimane determinante. Lo sfondo e

spesso limitato ad un semplice simbolo,
cosi come l'arredo ad una sedia, una pol-
trona, una porta le cui traverse tracciano le
linee della prospettiva.

In primo piano il volto a volte spigolo-
so, a volte piü rotondeggiante, dove la to-
nalitä dei toni neri e rossi e spesso presen-
te, soprattutto per i ritratti maschili. Per i
ritratti femminili la luminositä del volto e
del collo si stagliano sullo sfondo e sull'abi-
to quasi sempre dalle tonalitä scure, ma
sempre molto in armonia con il personag-
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gio ritratto. La plasticitä delle teste scolpi-
te, la composizione rigorosa della scultura
ritorna con grande evidenza nei numerosi
ritratti femminili. In particolare Jeanne
Hebuterne, nelle diverse sue raffigurazio-
ni, appare spesso come un'icona atemporale,

dagli occhi azzurri senza pupille, asim-
metrici, forse per favorire la dimensione
tridimensionale, il naso stilizzato e lungo,
la bocca sottile, le spalle cadenti, il collo
lungo e chiaro con la testa leggermente in-
clinata. Elementi che diventeranno, per la
loro ripetizione, i criteri unici ed originali
della connotazione artistica di Modigliani
riferita al ritratto.

Per quanto riguarda il nudo, sappiamo
come esso costitui per l'artista una vera e

propria passione. Furono proprio i nudi
esposti nella Galleria di Madame Weil a

scatenare l'indignazione dei parigini. Le
donne dei nudi, morbide e carnali, hanno a

dir vero l'impronta di una sensualitä rare-
fatta, lirica e malinconica. In mostra figu-
rano due esempi di nudi sdraiati del 1916
e il Nudo seduto con le mani in grembo del
1918.

II primo piano della mostra e dedicato
al disegno che costituisce l'elemento e lo
strumento primo per lo studio dei dipinti e

delle sculture. Modigliani e disegnatore in-
stancabile: dalle prime prove accademiche
dimostra di possedere via via una straordi-
naria capacitä tecnica. Nella sua opera gra-
fica «Modi» anticipa il successivo periodo
pittorico dedicato alia figura e al ritratto. I
suoi disegni, infatti, dai tratti precisi ed es-
senziali, si concentrano sui personaggi e sui
volti che l'artista occasionalmente incontra
o conosce personalmente. «Nella ripetizione

grafica riusciva a raggiungere l'equili-
brio desiderato tra contenuti ed emozioni,
tra il soggetto e la personale percezione
della realtä».1 Fra i disegni vi sono alcune
tavole denominate Cariatide in cui un «or-

dine di echi e di volute avvolge le figure e

discende fino a noi per coinvolgerci e paci-
ficarci nello spirito».2 Nelle intenzioni del-
l'artista queste forme sinuose e rotondeg-
gianti avrebbero dovuto trasformarsi forse
in sculture.

II paesaggio e rappresentato in mostra
da due soli dipinti dei quattro che Modigliani

ha lasciato. E pensabile che l'artista
avrebbe dato a questo nuovo filone creati-
vo uno spazio piü ampio: nel sud della
Francia, dove si reca nel 1919 per mitigare
gli effetti devastanti della sua malattia, egli
ritrova i colori della cittä natale, il fulgore
della luce, i tetti rossi delle case, il verde

cupo degli alberi cosi simili ai cipressi della

sua Toscana.

Ma l'anno successivo, il 24 gennaio
1920, dopo una vita vissuta senza rispar-
mio, dissipata e scorretta ma sostenuta da

un grande coraggio artistico e da una tena-
cia incrollabile nel perseguire la propria
vocazione, «Modi» si spegne. Ma non la sua
arte che inizia a percorrere il cammino della

gloria con la risolutezza e la forza del suo
autore.

Info: visite guidate e prenotazioni 091 /
800 72 14.

1 Catalogo Skira. Skira editore, Milano 1999, p. 144.
2 Ibidem, p. 146.

Primavera concertistica

La primavera concertistica luganese,
l'ultima di questo secolo, si annuncia, come

sempre, ricca di pagine di grande musica.

Per la serata inaugurale del 12 aprile
sarä sui podio del Palazzo dei Congressi il
grande direttore d'orchestra Riccardo Muti
che eseguirä con l'Orchestra Filarmonica
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della Scala brani di Verdi, Puccini e Re-
spighi. Una presenza significativa assai at-
tesa che si ripete per il terzo anno conse-
cutivo con grande godimento degli appas-
sionati del Maestro che con sempre maggio-
re difficoltä riescono a vederlo e sentirlo nei
numerosi concerti che egli dirige in tutto il
mondo.

Di grande interesse anche il programma
del 18 aprile che vedrä un altro grande di-
rettore, Daniel Barenboim che, per la prima

volta in Ticino, si esibirä in qualitä di
pianista con brani di Beethowen e Listz.
Sempre a proposito di pianisti Lugano ospi-
terä per la prima volta Murray Perahia,
grande virtuoso dello strumento e il giova-
nissimo pupillo dello stesso Barenboim, il
diciottenne Jonathan Gilad (31 maggio) che

eseguirä brani di Beethowen, Schubert e

Chopin.
II cartellone 1999 della Primavera pre-

senta per inizio maggio Lopera mozartiana
Cosifan tutte (1, 2 maggio) eseguita dall'Or-
chestra della Svizzera italiana diretta dal
suo nuovo maestro stabile Alain Lombard,
mentre il 4 maggio la Chicago Sinfonietta e

il Morgan State University Choir, diretti da
Paul Freeman, renderanno omaggio a George

Gershwin per il centenario della nasci-
ta con l'esecuzione del famoso Un ameri-
cano a Parigi e la selezione autorizzata
dello stesso Gershwin dell'opera Porgy and
Bess. La presenza dell'Orchestra della Svizzera

italiana e confermata nei suoi due tra-
dizionali appuntamenti previsti per il 28
maggio e il 18 giugno. Da segnalare il
concerto del 3 maggio che vedrä in scena uno
dei piü celebri gruppi che si dedicano alla
musica barocca, «il Giardino Armonico»,
diretto da Giovanni Antonini. Sara presen-
te anche l'Orchestra della radiotelevisione
spagnola con la direzione di Luca Pfaff con
musiche di De Falla, Debussy, Ravel.

Ente Turistico Lugano: 091/9214664.

Centro culturale svizzero - Milano
II Centro culturale svizzero di Milano

continua a pieno ritmo la sua attivitä pro-
muovendo manifestazioni culturali di ogni
tipo. Prossimamente, con inizio il 22 mar-
zo, sarä presentato un ciclo di quattro sera-
te dedicate rispettivamente a quattro per-
sonaggi che hanno saputo dare al proprio
percorso esistenziale un valore particolare
e fuori dal comune, senza lasciarsi coinvol-

gere in un cliche o in una istituzione.
Si tratta di quattro documentari di Werner

Weick e Andrea Andriotto prodotti dal-
la Televisione della Svizzera italiana.

II Centro culturale svizzero Ii ripropone
dando al ciclo il titolo di «II filo d'oro». Fin
dai tempi piü antichi il filo d'oro e il sim-
bolo di un sapere che nasce dall'esperien-
za personale e che rifugge dalle visioni di
parte. E un filo in quanto rappresenta la
continuitä di un'esperienza che e sempre
antica e sempre nuova ed e esile perche in
ogni generazione questa consapevolezza
viene mantenuta da una minoranza di indi-
vidui.

II primo dei quattro documentari si sof-
ferma sull'opera di Frederick Frank, scrit-
tore, filosofo e disegnatore che lavorö per
tre anni con Albert Schweitzer a Lambarene
e documentö le quattro sessioni del Conci-
lio Vaticano. Trascorse inoltre molti anni in
Giappone dove divenne amico di alcuni dei

piü famosi maestri zen.

II secondo appuntamento (19 aprile)
presenta con il titolo Reinventare l'umanitä
il pensiero di Thomas Berry, teologo, mo-
naco benedettino, da quarant'anni sulle
barricate per la salvaguardia dell'ambiente
e contro il cattivo uso della teologia. Dice
Thomas Berry: «Abbiamo commesso il cri-
mine di rompere il patto con la terra e

l'Universo dimenticando che tutti gli ele-
menti che fanno parte del pianeta sono in-
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trinsecamente collegati e che nessuna forma

di vita puö prosperare se anche le altre
forme di vita non prosperano».

II 24 maggio verrä proiettato II viaggio
di una vita dedicato a Joan Halifax, laurea-
ta in filosofia e antropologia, per anni col-
laboratrice del grande studioso di miti
Joseph Camphell. Grande viaggiatrice «inte-
riore» ed «esteriore» ha trascorso lunghi
periodi della sua vita tra i Dogon del Mali
e i Maya del Messico studiando la loro cul-
tura e partecipando ai rituali sciamanici.
Joan Halifax pratica il buddismo dalla fine
degli Anni settanta ed e impegnata in nu-
merosi progetti sociali.

L'ultimo documentario (21 giugno) ri-
guarda la produzione pittorica di Meinrad
Craighead, ex monaca, pittrice, donna as-
sai originale e molto profonda, la cui pittu-
ra ruota intorno alFimmagine e al signifi-
cato della Dea madre, rappresentata nella
nostra cultura dalla Madonna, in particola-
re dalle Madonne nere. Ogni proiezione
avrä luogo alle 18.30 e sarä replicata alle
ore 21.

Centro culturale svizzero - Milano - Te-
lefono 02 760 16 118.

Ciclo Conferenze — Universitä Sviz-
zera italiana - Lugano

Nell'ambito del ciclo di conferenze La
tradizione culturale europea tra antico regime

e modernitä organizzato dalla Cittä di
Lugano presso l'Universitä della Svizzera

italiana di cui ho dato notizia nell'ultimo
numero dei QGI, vorrei segnalare gli Ultimi

appuntamenti previsti fino alla pausa
estiva. II 13 aprile Anna Maria Rao, studio-
sa del '700 napoletano, ordinario di Storia
moderna all'Universitä di Napoli, si soffer-
merä su La rivoluzione partenopea.

Per il 18 maggio Marcello Fantoni, della
Georgetown University di Washington con
succursale a Firenze, parlerä su La cultura
politica della rivoluzione americana, men-
tre in giugno, con data da Stabilire, Sandro

Guzzi, dell'Ufficio Federale cultura di Ber-

na e Francois Walter di Ginevra, terranno
una conferenza sul Bilancio dei bicentenari
svizzeri: Ticino e Repubblica Elvetica.

Sempre a proposito di conferenze, la
Facoltä di Scienze della comunicazione
dell'Universitä della Svizzera italiana
propone per il semestre estivo un ciclo di
conferenze che vede impegnati professori uni-
versitari di atenei svizzeri e italiani. II prof.
Luigi Bernardi Universitä di Pavia, parlerä

il 29 aprile su I sistemi tributari: da dove

vengono e dove vanno, mentre il 19 maggio,
il Dr. Fulvio Caccia, Presidente commissio-

ne della Comunicazione, terrä una conferenza

su II sistema — comunicazione svizzera

nel contesto globale. II Prof. Robert
Ineichen, dell'Universitä di Friborgo, intratter-
rä il pubblico con Dadi, astragali e l'inizio
del calcolo delleprobabilitä e per finire, I'll
giugno, la Prof. Roberta de Monticelli
dell'Universitä di Ginevra, parlerä su La co-

noscenza personale.
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