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La mostra didattica, che ha aperto a Roma 
le celebrazioni di Michelangiolo, lascia, 
in gran parte/ senza risposta le tante do-
mande del pubblico d'oggi su Michelangiolo 
e il suo tempo esull'eredita michelangio
lesca raccolta dai moderni 

La vita, le opere 
1475 (> m a n o ) - Nasce a Caprcse 

nel Casrntlno, secondo flgllo di Lodo-
vico Buonarroti. i 

I4»0-'9J . Alia corte dl Lorenzo del 
Medici conosce uraanlsti famosl: II Po-
llilano, Marslllo Flclno, crlstoforo l.an-
dlno. Opere: • Battaglla del centaurl *, 
« Madonna della Scala ». Ascolta I ser-
monl del Savonarola. Esegue un « Cro-
dfl iso »'llgneo recentemente rltrovato. 
1496-1505 - E* a Roma. Esegue II « Uac-
co » e la prima • Pieta >, termlnata ncl-
la prlmavera del "99. Torna a Flrente. 
Contralto per II « David >, terminate) 
nel 1504, e per dodlcl figure til apo-
stoll per 11 Uuomo: esegue solo 11 
« Matteo ». Commtsslone per la « Ma
donna » di Bruges termlnata nel 1506. 
Due tondl scolpltl e uilo dipintn con 
la « Madonna e II Bambino », Esegue il 
cartone con la « Battaglla dl Casclna ». 

1505-'15 - A Roma. Primo disegno per 
la tomba dl Glullo II. Nella prlmave
ra 1508 rlceve la comiulssioue papale 
per II sofntto della sistina che tcrml-
na nell'ottobre del '12. Ne| 1513 le 
truppe spagnole rlnsrdlanu I Mt'tllt-i: 
Giovanni del Medit-I, d i e di II a poeo 
sara Papa Leone X. e Giuliano sono 
I slgnorl d| Firenze. Mortc (Il Glu
llo II. Comlnciu due « Priglonl ». 

1516-70 - A Flrenze. Le commission! 
per rabbelllmento delta citta gll ven
gono affldate da Leone X. Modelli 
per la facclata d| San Lorenzo, si 

off re, senza pagamento, per l'esecu-
z|one dl una tomba a Dante. Lavora 
alia tomba di Glullo II. Sembra che U 
« Mose > sla slato flnlto tie] '16, e d i e 
nel '20 M. abbla iuterrotto II lavoro 
al < Quattro Priglonl non flnltl ». 

152l-'34 . Nel 1521 Lutero * dlchla-
rato eretlco dalla dleta dl Worms. La 
Rlforma. M. comincla II lavoro nella 
Cappella Medici. Nel novembre del '23 
Glullo del Medici e eletto Papa Cle-
mente VII. M. Inlzia 1 lavorl alia Bl- ' 
blloteca Laurenzlana Nel 1527 Roma 
vlene messa a sacco dalle truppe Im
perial! comandatr dal Connestablle dl 
Borbone. ' I Medici sono nuovamentr 
cacciatl da Flrenze. Per la reptihbllca 
fiorentlna M. lavora alio fortltlcazlonl. 
Lascia Improvvisamentc la clUh net 
setlembre 1529 ma, dichlarato tradi-
tore, rltorna. Firenze. assedlata dalle 
truppe dl Carlo V. capltola II 12 ago-
sto 1530 e vlene cousegnata a Cle-
meute VII II quale garantlsce a M. 
l'lmpunlta a patto che Mnlsca la Cap
pella Medici. Nell'ltiveruo 1532-'33 (• a 
Itoma; iiul, dopo alcunl rapid! viaggi 
a Flrenze, si slalill lsie lino alia morte. 
Hiceve dal Papa la commissionc per 
il « Gludlzrlo Universale*. 

1534-41 - Muore Clemente VII e gll 
succede Alessnndro Farnesc (Paolo III). 
II lavoro dl preparazlone per II < Giti-
dizlo » dura duo si '36; I'alTresco vlene 
termlnato nel '41. Amlclzia con Vlt-

torla Colonna. • • » . , . > • " 
I542-'45 . Alfresco con la « Conver-

sloue dl 8. Paolo > nella Cappella Pau
lina. Vlene condotta a termlne la tom
ba dl Glullo II che e dlventata a 
parete. Nel novembre 1545 Pletro Are-
tino atlacca M. con una lettera dove 
lo blaslma per la sua «empleta • e " 
per la * sconvenlenza • del nudl del \ 
« Gludlzlo ». Incomlnclano le sedute 
del primo Conclllo d| Trento. La Con- -
trorlforma 

1546 • Alia morte d! Antonio da San-
gallo, M. vlene Incarlcato della cu-
struzlone dl Palazzo Farnese. Priml 
dlsegnl per 11 Campldogllo e Inlzlo del 
lavoro per San Pletro. 

1516-50 . Secondo affresco nella Cap
pella Paulina con la • Croclflssione 
dl S. Pietro •. Prime idee per la rlco-
struzioue dl S. Giovanni del Floren-
tinl. Prima edlziune delle <Vl te» del 
Vasarl con la blograMa dl M. 

1551-'64 - « Pleta Fiorentlna •. « Pie-
la di Palestrlna > e < Pieta Itondaniul • 
alia finale lavora lino alia morte. 
Moltl dlsegni Important!. Nel '61 e ter
mlnato II modello per la cupola dl 
s . Pietro. Progctto dl trasformazlone 
delle Terme dl Dloclcilano nella chle-
sa dl S. Maria degll Angell. Ulsegnl 
per Porta Pla e per la Cappella Sfor-
za. Muore II IS febbralo 1364. Le sue 
spoglie vengono trafugate dal nipote 
Leonardo e portate a Flrenze. 

Auloritratto dl Michelangiolo all'eta di circa ottant'anni. 
Particolare dalla «Picta» nel Duomo di Firenze, 1548-1555 

put conoscere tutto 
forma a tutto 

•^•••••••iia fefeMM. » f<. 

La u Pieta Rondanini », 1555-1564, Milano, 

Castello Sforzesco 

Due particolari dal « Giudizio Universale », 1536-1541, Roma, 
Cappella Sistina 

Michelangiolo: chi era 
costui? £ un po' uno scher
zo il nostro, ma gira e ri-
gira per le sale della mo
stra didattica che ha dato 
il via, a Roma, nel Palazzo 
delle Esposizioni, alle ma-
nifestazioni celebrative per 
i quattrocento anni dalla 
morte, not non lo abbiamo 
capita. Ignorante, ora mi 
diranno, con un'alzata di 
spalle, coloro i quali han-
no speso tante energie, tan-
ti pensieri e tanti soldi per 
c ... offrire al grande pub
blico e agli studiosi una 

. visione . dell'intera opera 
michelangiolesca, nel suo 
amplissimo arco di svilup-
po dalle sculture giovanili 
alle ultime immagini archi-
tettoniche». Una visione 
che ha Vambizione di voler 
< cogliere soprattutto gli 
aspetti che rendono I'ope-
ra michelangiolesca viva e 
operante, • come problema 
nella cultura moderna >. A 
sbirciare pot gli articoli ce-
lebrativi pubblicati dai 
giornali, nella rispolvera-
tura di tutti i luoghi retto-
rici che perseguitano Mi
chelangiolo e la sua opera, 
ct si avvede di una sottile 
gara, condotta con osses-
sivo impiego di maiuscole, 
nell'incensare Michelangio
lo secondo quell'ideale dei 
pasticcieri che e un gran
de ideale piccolo-borghese 
e filisteo e che, quanta piu 
grosse parole usa, tanto piu 
nasconde una sostanziale 
menzogna, un vero e pro
pria disimpegno nei con-
fronti della personality o 
dell'opera incensata. E qui 
si tratta di pasticcieri piu 
bigotti che religiosi, i qua
li ci invitano, con le lagri-
me agli occhi, a riveder 
Michelangiolo per matura-
re lo sconjorto nei con
front del mondo e della 
cultura d'oggi. 

Celebratori 
neo-spiritualisti 

Michelangiolo sconfitto, 
. solo e nel buio piu pesto, 

Michelangiolo che rinuncia 
alia natura e che dichiara 
la sua impotenza a cono-
scerla, Michelangiolo che 
fugge spaurito la storia. 
Michelangiolo il quale col 
suo insostenibile jardello 
di fallimcnti rinuncia al-
I'arte pur di trovar quiete 
fra le braccia di Dio. Deve 
esser giunto a un bel pun-
to di cottura il nero (ma 
grasso) spiritualismo che 
ha preso a metter radici in 
non piccolo parte della cul
tura italiana, se ora viene 
addirittura divulgato sui 
giornali « bene » da quelli 
che io chiamerei — dal 
momento che esiste la pop
art — i pop-critici c i pop-
giornalisti. 

Un gran brutto destino 
critico e popolare e quello 
di Michelangiolo! Sembra 
che succhiando il latte dal
la mamma Vitaliano medio 
erediti la conoscenza di Mi
chelangiolo e dell'opera 
sua, asxieme al gruppo san-
guigno pressappoco, e, nel 

• suo strascinar le ciabatte da 
pupo a borghese soddisfat-
to e inserito, che il buon 
Michelangiolo gli sia gui-
da premurosa fino ad ac-

; compagnarlo in chiesa, coi 
primi acciacchi, per met-
terlo in comunicazione di-
retta con Dio: si, proprio 

. come nell'ajfresco della Si
stina, tu allunyhi Vindice 
e beatamente puoi fare il 
solletico all'indice del pa-

, dreterno. Vorremmo mette-
• re in guardia il lettore, il 
, cisifatore che sara spiritua-
listicamente bombardato in 

questi giorni, da tanta car
ta e di qucllu lucidissima c 
coloratissimu, da tanti « do-
cumenti » radio-televisivi. 
Vorremmo invitarlo a te
ller per certo che Miche
langiolo non ha mai rinun-
ciato alia natura e alia real-
ta (*dentro» e «fuori * 
dell'uomo) e che. al con-
trario, ne ha spinto cost 
anlitamente avanti la co
noscenza con i mezzi spe-
cifici della pittura della 
scultura e dell'architettura 
che not stiamo coi piedi a 
terra e la testa che pensa 

; ben alta attraverso i cieli 
anche per merito suo; che 
Michelangiolo rappresenta, 
con tutte le sue contraddi-
zioni, una moderna presen-
za nella storia, anzi che la 
sua eredita moderna con-
siste nella percezione e nel
la tragica espressione d'un 
poderoso travaglio storico 
che coinvolge anche la sua 
ideologia di artista, la sua 
religiosita di artista: pote-
vano Varte e il linguaggio 
figurativo esser travolti da 
tale travaglio, o cristalliz-> 
zarsi in morto stile illu-
strativo, ma tutta I'opera 
di Michelangiolo e un ti-
tanico sforzo per salvarc 
Varte e il linguaggio del-
I'arte, e il suo dramma re-
ligioso, in questa tensionc 
sioricn e poetica.e un fatto 
di interesse universale, non 
un fatto privato. Vorrem
mo ancora invitare il letto
re e il visitatore a tener 
per certo che Michelangio
lo non ha posto Varte scon-
fitta come un cero ai pie
di del padreterno, ma ha 
dato alia cultura universa
le la consapevolezza criti-
ca che non e'e cosa che 
Vuomo non possa conosce
re e alia quale non possa 
dar forma, anche i nodi 
piit risolutivi e aggrovi-
gliati della storia, anche i 
pensipri piu segreti e in-
sondati dell'uomo; che Mi
chelangiolo c un genio non 
per la quantita di rclazio-
ni col mondo e con la cul
tura che egli sarebbe an-
dato via via spezzando ma, 
al contrario. per la quantita 
e la qualita delle relazio-
ni che ha salvato e rin-
saldato fra quante altri ar-
tisti prima di lui stabiliro-
no. per la quantita e la 
qualita delle relazioni nuo-
ve che ha stabilito. per 
quelle appena delineate e 
che altri, dopo di lui, han-
no precisato oppure dia-
letticamentc negato. 

Non vogliamo, certo. di
re che questo punto di vi
sta, del resto cosi somma-
riamente indicato, sia una 
buona guida per intendere 
Michelangiolo: la sua per-
sonalita e la sua opera so
no cosi complesse che han-
no reso e rendono possibili 
diverse interpretazioni cri-
tico-storiche. Ma Vinier-
pretazione che, in questa 
occasione, si riaffaccia in 
chiave di neo-spiritualismo 
irrazionalistico e di mito 
del genio che fa da ponte 
verso Dio al di sopra del
la natura e della storia, 
riporta paurosamente in-
dietro la ricerca critica e 
storiografica su Michelan
giolo, sul Manierismo e sul 
Rinascimento, che pure ha 
raggiunto dei punti-cardine 
solidissimi: e manda, altre-
si, un gran fetore di en 
netimo spicciola operazio-
ne culturale di tipica con-
servazione « all' italiana ». 
Non e'e dubbto che la ten-
sione religiosa di Jlftche-
langiolo e il suo spirituali-
smo « ereiico » che, incom-
bente la Controriforma, in-
tiste a conciliare icono~ 

graficamente il mondo clas-
sico pagano col Vecchio e 
il Nuovo Testumento ed e 
fullo peruaso dalla co-
scienza d'una catastrofe 
storica e di un giudizio ir-
rimandabile, siano una 
componente fondamentale 
dell'ideologia artistica di 
Michelangiolo; ma se si 
vital parlare di arte e di 
Michelangiolo pittore scul-
tore architetto e poeta, che 
vive anni capitali per la 
societd italiana e per la 
storia d'Europa, e che la
vora nel contesto di una 

^cultura europea, la reli-
gione e lo spiritualismo di 
Michelangiolo non sfuggo-
no a una storicizzazione. 

Le sezioni 
della mostra 
La mostra didattica al 

Palazzo delle Esposizioni 
fortunatamente resta fuori 
dal diffuso omaggio neo -
spiritualistico dei giornali 
italiani. Purtroppo, alia fine 
dell'itinerario progettato e 
allestito dall'architetto Pao
lo Portoghesi, si esce con 
idee assai vaghe su Mi
chelangiolo e I'opera sua. 
Crediamo che cid dt'penda 
dal fatto che nella proget-
tazione e nell'allestimento 
manchino delle chiare idee 
ordinatrici in stretta rela-
zione con le opere e i 
pensieri michelangioleschi. 
Certo, se si tiene conto che 
tanta parte del pubblico 
crede di saper gia tutto, 
Michelangiolo e uno degli 
artisti piu difficili da pro-
porre criticamente; ma una 
mostra critica, ' nel 1964, 
avrebbe avuto ^un senso 
preciso se fosse riuscita ad 
andare oltre la relazione 
stimolante ma estetizzan-

. te, puro-visibilista fra il 
pubblico e le riproduzioni 
(fotografie e calchi in ges
so) che e una relazione di 
gran lunga e oggettiva-
mente piu mediocre che 
quella con gli originali. 
Fra I'altro gli originali di 
Michelangiolo sono facil-
mente accessibili; sono, for-

se, tra i meno condizionati 
dal muse a. 

L'itinerario didattico e 
dimso in tre sezioni con
tinue: 

I) Pittura: e illustrata 
da itn gran numero di fo
tografie — ce ne sono di 
pregevoli e di molto me-
diocri —K da diapositive a 
colori piuttosto buie e che 
immancabilmcnte vengono 
proiettate all'inverso da un 
omino che si affaccia da 
un pertugio, da film a co
lon. 

II) Scultura: la'- docu-
mentazione e costituita da 
calchi in gesso, un po' trop-
po dolcificanti, delle scul
ture piu famose e da mol-
te fotografie, di varia riu
scita, delle prime opere fio-
rentine, delle sculture per 
la tomba di Giulio II, di 
quelle per la Cappella Me-
dicea e delle quattro Pieta. 

Ill) Architettura: e il
lustrata prevalentemente 
da pannelli fotografici, ri-
lievi, p/astici e film. I pla-
stici riguardano particolar-
mente i seguenti .progetti 
originali di Michelangiolo: 
Cappella Medicea, San Lo
renzo, Biblioteca Lauren-
ziana, Mura di Firenze, 
Campidoglio, Tomba di 
Giulio II, Palazzo Farnese, 
San Pietro, San Giovanni 
dei Fiorentini. Cappella 
Sforza a S. Maria Maggio-
re. Porta Pia e S. Maria 
degli Angeli. 

La sezione dedicate al-
Varchitettura e quella piu 
pregevole e organica, mol-
te fotografie sono davvero 
un invito a leggere Var-
chitettura di Michelangio
lo, altre ancora scoprono 
importanti particolari dove 
si afferma la. mano dell'ar-
chitetto. 

Le sezioni di pittura e 
scultura. invece, sono fran-
tumate in un gran nume
ro di fotografie di partico
lari. e ripigliano un po' 
tono nelle didascalie — a 
cura di Corrado Maltese — 
incollate su pannellini che, 
pero, non invitano certo a 
leggere. La musica della 
Passione secondo San Mat

teo di Bach fa da effettac-
cio di fondo nelle sale de
dicate al Giudizio Univer
sale e alia volta della Sisti
na, alia Cappella Paolina: 
la qual cosa e di una bona-
litu incredibilmente pro-
vinciale e non ha nulla a 
che spartire con Michelan
giolo e la Sistina. Rumori 
elettronici — tipo auiogef-
to che decolla — di Vitto-
rio Gelmetti commentano 
le fotografie e il plastico 
dei progetti per le fortifi-
cazioni fiorentine. Giungo-
no poi dalla piccolo sala 
dove si pfoiettano docu-
mentari distorti suoni di ' 
fanfare. Si procede, con 
qualche slargo e qualche 
ascesu e discesa, lungo un 
corridoio obbligato che 
sembra concepito apposta 
per cancellare gli spazi e 
le relazioni fra forma e spa-
zio pensati da Michelangio
lo: tappeto color pietra Se
rena, pareti a stampo mo
dulate in spugna plastica 
color ghiaccio, velari neri, 
cupi. Ogni tanto il pavi-
mento scivola con lievi 
gradinatc in buche che ras-
somigliano a piscine e ospi-
tano dei calchi di sculture: 
il pensiero di case holly-
woodianc mi tormenta: il 
busto di Bruto e la reseca-
ta testa del Dtwid-Incom 
sono tanto bassi che qual-
siasi bischero borghese gli 
puo grattar familiarmente 
la zazzcra. 

Distribuitc con avarizia 
le didascalie, un po' pre-
suntuose nella loro laconi-
cita e un po' relicenti quan-
to a informazioni che aiu-
tino a comprendere sia la 
storia sia la storia dcll'arte. 
Questo delle didascalie mi-
serine e un grosso errore 
per una mostra didattica, 
in specie quando afferma-
no. in un tono che non am-
mette repliche, cose non 
dimostrate. Un esempio: la 
brevissima didascalia a 
commento della fotografia 
con Vabside di San Pietro 
nella quale si parla in una 
sterminata massa di mate
ria che frana tragicamen-
le senza che gli ordini rie-

Particolare da « L'Aurora »# Cappella dei Medici, San Lorenzo, 
Sagrestia Nuova, Firenze, 1520-1534 

scano a contenerla: e, a 
riprova, vicne presentato 
un plastico in ferro ruggi~ 
noso saldato. nel gusto di 
Burri e Consagra, dove 
davvero tutto frana ma ci 
sembra proprio senza rap-
porta con I'opera michelan
giolesca. E, a nostro gusto, 
gli ordini michelangioleschi 
reggono benissimo. Sensa-
zioni vivaci, comunquc, la 
mostra ne da, e con una 
certa sistematicita, proprio 
nella sezione di Architet
tura: c difficile liberarsi 

^dall'impressione che questa 
mostra sia' un po' una mo
stra mancata della archi
tettura - michelangiolesca, 
che un possibile discorso 
di architetti moderni sul-
Vereditd dell'architettura di 
Michelangiolo sia stato 
strozzato da esigenzc cele- . 
brative, di tempo e di 
spazio. 

Michelangiolo 
troppo solo 

Se la mostra e prodiga 
di rumori e musiche in li-
bertd, e incredibilmente 
avara nell'informarc il pub
blico sulla situazione del
la cultura artistica a Firen
ze e a Roma, e necessaria-
mente in Italia e in Europa, 
sidle relazioni di Michelan
giolo con gli altri arti
sti del suo tempo e con 
la tradizione classica. Non 
piccola parte delle infor
mazioni storiche vengono 
date nelle didascalie come 
nozioni piuttosto staccate 
dal percorso artistico di 
Michelangiolo il quale fi-
nisce per sfuggire come 
una personalitd marziana, 
* una cosa dall'altro mon
do >. Con tutto questo scia-
lo di fotografie non han-
no trovato nemmeno un an-
golino e un pannellino per 
flare conta, almeno nel-
Viconografia, di quel non 
so che che chiamano Ri
nascimento, di quell'altra 
cosa grossa che chiamano 
Manierismo e cosi dappres-
so riguarda Michelangiolo, 
o magari soltanto di quel
le figure di pittori e scul-
tori ai quali anche il ge
nio di Michelangiolo e de-
bitore della facoltd di par
lare plasticamcnte. 

Annunciava il program-
ma della mostra che si vo-
levano « cogliere soprattut
to gli aspetti che rendono 
Vopera michelangiolesca vi
va e operante, come pro
blema, nella cultura mo
derna »: per tentare di col-
mare questi quattro secoli 
valeva allora la pena di 
spendere qualche parola c 
qualche fotografia per in-
formare il e grande pubbli
co >. ma anche quello 
c chic » che strabilia. sem-
prc, sull'ereditd michelan
giolesca, sulla sua fortuna 
internazionale, sulla risco-
perta di Michelangiolo che 
i moderni hanno fatto, G4-
ricault in testa, su alcuni 
singolari pensieri michelan
gioleschi di artisti eon-
temporanei di avanguar-
dia. Infine, il catalogo di 
presentazione e di guida 
non e ancora stampato. A-
tpettiamo con fiducia e 
di Michelangiolo torneremo 
a parlare senza celebrare. 
Ora, visitate la mostra, con 
la calma e la passione che 
comunque Michelangiolo e-
sige ma, a un certo momen
to, tagliate la corda e via! 
per le strode e gli edifici 
di Roma a vedere o a ri-
vedere gli originali! E che 
il sole di Roma vi sia 
amico! 

Dark) MicacchS 
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