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Lm ATTEGGIAMENTO 
' di moll i intcllct-
i (uali verso i luoghi 

comuni che si usa
no sul) Amer ica Lat ina somi
glia mol lo al r appor to irrisol
to che gli Italiani hanno verso 
un t ipico prodotto a m e r i c a n o 
ossia la Coca Cola per cui si e 
disposti a d i rne tu t to il ma le 
possibile salvo poi a consu
m a r l a nelle più sva r i a t e occa
sioni Un luogo comune mol to 
diffuso è quello per cui I Amo-
r lca Latina e considerata il 
continente del tempo libero ai 
cont ra r lo degli Stali Uniti vi
sti c o m e il paese del lavoro 
dell impegno fatt ivo del pro
fitto grat i f icato dalla forza 
del dol laro e dai valori positivi 
che la ricchezza e sp r ime 
Quando d ic iamo continente 
del t e m p o libero prendiamo 
c o m e punti di r i fe r imento i 
prodott i cu l tura l i che in quel le 
t e r r e fioriscono la tetenovela, 
Il calcio, la musica (anche il 
regga* nonostante la lingua 
Inglese e musica l a t l n o a m e n -
cana la l e t t e ra tu ra e perfino il 
fumetto (chi non conosce Ma 
falda di QUITTO oppure Monili-

10 e Hugo P r a t i formatosi pro
prio In Argentinai m a possia 
mo anche aggiungere il tango 
11 c i n e m a e lo a n i l i n e rovine 
precolombiane visi tate da tu 
rlsti europei insieme al le 
spiagge de l Car ibe Tutti que
st i prodott i possono essere 
consumat i duran te il t empo li
bero ed hanno un march io lati-
noamer i cano inconfondibile 
c o m e il caffé del Brasile le 
banane del Costa Rlca ed II 
r u m ed I s igari cubani Attra
verso questi prodotti II conti
nente — s e m a Ironia — dà il 
megl io di sé, espor la una pre
c isa Identi tà che ha successo 
e a t t r ave r so la quale noi lo 
Identifichiamo 

QuMla cul tura o sottocultu
ra che II cont inente esporta e 
che ha s e m p r e affascinato 
I e u r o p a ha un segno p a n i c o 
l a r e la marg ina l i t à Sono 
espressioni di una marg ina l i t à 
• lo r ica che però mos t ra una 
irr iducibile vital i tà Come lo è 
«tato por la l ingua spagnola 
che 4 divenuta lo seconda lin
gua degli Stati Uniti 

La st imolat i le margina l i tà 
l a t lnoamer lcana e qualche co
sa di profondamento diverso 
dalla marg ina l i t à di al t r i con
tinenti , pe r esemplo quello 
africano L'Africa è più vicina 
ali Europa dal punto di vista 
geografico m a più lontana co
m e cul tura , l ingua, religione 
In «flett i questa seduzione ha 
origini ant iche Fin dalla sco
per ta l 'America Latina ha af
fascinato I Europa pr ima fu
rono gli ori del Pe rù la r icer
ca del l 'EI dorado (I uomo d o-
ro) gli Imper i dis t rut t i da un 
pugno di uomini le ci t ta co
s t ru i te nella giungla come 
racconta il film di Rerzog F/ -
UcunUo o II comunismo re
ligioso del gesuiti come testi
monia Mission di Roland Jof-
fé, fino a i romanzi di Mar-

Dalia musica ai fumetti, dalla letteratura alla telenovela il Sud America appare come la terra 
del «tempo libero». È davvero così? Forse, ma leggendo le poetesse cubane scopriamo che... 

Continente fantasia 
quez di J o g e Amado di Var-
gas Uosa Se nei secoli scorsi 
produceva miti e ricchezze fa
voloso oggi Insomma produce 
svaghi per 11 tempo libero una 
d iver tente cultura margina le 
che r iempie gli spazi ed I sogni 
che non si dedicano a i lavoro 

Queste riflessioni facevo 
nel leggere un Interessante li 
bro di poesia cubana dal titolo 
fa l samente innocuo cura to 
daita studiosa i taliana Valeria 
Manca, Citando una tnujer no 
d u e r m e {Poesia di Cuba at 
femminile) Datanews Centro 
Marlanela Garcia Ancora e 
solo le t te ra tura dall America 
Lat ina ' ' Fo r se che non vi è a l 
t ro nel contiente ' ' Ma gli Intel* 
lettuali la t inoamcrlcani si op 
pongono al la creazione di que
sti luoghi comuni oppure no
nostante tut to il luogo comu 
ne rappresenta il quadro di 
una innegabile ver i tà ' ' 

Ciò che r i c a t t a la le t tura 
del libro è il fatto che può es
sere letto come un documento 
delta condizione della donna a 
Cuba Infatti non solo di un II* 
bro di un continente emargi 
nalo si t r a t t a m a dello donne 
— a l t r a marginal i tà — di un 
paese dove vi sono delle don 
ne nere e mulat te che hanno 
subito por secoli il peso di una 
ul ter iore discriminazione a 
pa r t i r e dal colore della pelle 

In effetti la l iberazione de l ' 

la donna e uno dei grandi feno
meni culturali che si siano 
prodotti nel nostro tempo E 
una delle forme comuni di lot
ta che essa ha privilegiato è 
s ta ta la conquista della paro
la ossia il dir i t to a pa r la re 
Ed e s ta to natura le perciò sco
prire quei part icolari generi 
le t terar i che si fondano sulla 
parola parlata l autobiogra
fia, la testimonianza il rac
conto ven t a e perfino la poe
sia che espr ime ptu di ogni al
t ro genere le t terar io la di
mensiono individuale 1 espe
rienza personale della vita 

A questo punto bisogna ci 
t a r e due s traordinari libri do
cumento scritti in America 
Latina Mi chiamo Rigoberta 
Manthiù pubblicato in Messi
co nel 1985 s t o n a di una gio
vane india del Guatemala che 
appena impara lo spagnolo 
racconta la sua vita ad una <in 
tropologa e Dormitila una 
danna nelle miniere della Bo-
ima pubblicato anche m Ita
lia da Feltrinelli Questi libri 
hanno in comune non solo la 
test imonianza delle condizioni 
di vita delle donne in America 
Latina ma sottolineano la 
condizione delle donne non 
bianche quindi vi t t ime di una 
ulteriore discriminazione 
Non a caso questo tipo di testi 
hanno molte analogie con tut

ta quella produzione le t tera 
ria che accompagnò la libera
zione degli schiavi nel secolo 
scorso In ambedue i casi il 
punto di partenza è il proprio 
io fisico ossia il proprio corpo 
che è visto come un mondo da 
ri conoscere, sot traendolo ad 
al tr i ali uso distorto che gli 
al t r i vogliono farne Cosa si 
gnifica infatti recuperare la 
sessualità femminile il par to 
il rappor to con la madre ecc 
se non una ri let tura delle 
esperienze fondamentali della 
vita e quindi un nuovo dialogo 
con il proprio corpo 9 

Per questo compat to grup 
pò di poetesse cubane presen 
ta te nel libro la poesia e dive
nuta un vero mezzo espressivo 
perché usato da persone da 
sempre escluse dalla cultura 
A Cuba è stata n e c e s s i n a una 
rivoluzione perché le donne 
(ed i poveri) imparasse ro a 
scr ivere 

Il titolo poesia al femmini 
le indica un punto di vista sia 
verso la vita che verso la poc 
sia Che risultati si ottengono 
a guardare la rivoluzione sot
to 1 apparenza delle cos>e die 
t ro la retor ica nel pr ivato ' ' 
P e r Chely Lima mata ne» 
1957 la più giovane del grup 
pò e perciò posta al la fine 
perché il libro segue un e n t e 
n o di presentazione in ordine 
cronohgico) la poesia e lo spa

zio della scoperta di un gioioso 
erotismo, per Milagros Gon 
zales (1944) un mezzo per de
nunciare il mach ismo per 
Marilyn Bobes (1955) un modo 
per r idare autent ici tà ai senti
menti 

For se però la più esempla
re poetessa del gruppo è Gior 
gina Her re ra (1936) che pr ima 
di essere poetessa e r a una 
semplice camer i e r a nera che 
aveva impara to a scr ivere da 
sola Nelle sue poesie non solo 
cela I eroismo delle donne 
schiave che si r ibellarono nel 
secolo scorso ai loro padroni 
bianchi m a anche la fortuna 
di me t t e re al mondo un figlio 
« Sfinita / dal dolore più 
grande / e dalla più grande 
fortuna che ver rà / compio il 
miracolo» 

Allo stesso modo la poetes
sa nera Nancy Morejon (1944) 
in Donna negra e recuperan 
do ì temi del grande poeta cu 
bano Nicoilas Guillen dice 
•Sento ancora 1 odore della 
spuma del m a r e / che mi fece 
ro a t t r a v e r s a r e / La notte 
non posso r icordar la / Ma 
non dimentico la pr ima for 
tezza che intravidi Mi la 
sciarono qui e qui ho vissuto / 
E poiché lavorai come una be 
stia / qui rinacqui ancora Mi 
ribellai / Sua grazia mi com
pro in una piazza » 

Excilia Saldana (1946) inve
ce e una mula t ta e nelle sue 
poesie demolisce forse incon
sapevole un mi to le t te rar io 
presente non solo nella let te 
r a tu r a francese / misteri di 
Parigi di Emi le Sue m a an
che nella l e t t e ra tu ra cubana 
del secolo scorso nel romanzo 
Cecità Valdes di Girilo Villa-
verde La mula t t a nella le t te 
r a tu r a del romant ic ismo era 
una donna dalla bellezza in
quietante che aveva origini 
misteriose e sconvolgeva la 
vita degli uomini La rea l ta e 
molto diversa «Nacqui perché 
non e e r a 1 abor to / Crebbi 
grassa e s t rabica / abomino 
volmente tonta / samar i t ana 
di vocazione / sorella della c i 
n t a angelo c u s t o d e / d i uccel 
li scarafaggi e mendicanti / e 
un bel giorno quando tutto in 
dicava / il mio futuro di negra 
di mezza tacca / trionfo la Ri
voluzione Non e di questo 
che voglio pa r l a r e / ma della 
mia vita anonima / a collezio 
nare biglie e francobolli / 
ascoltando le discussioni dei 
grandi voglio dirle che io non 
capivo nulla / ma mi ecci tava 
"a voce rauca di Fidel » Que 
sta margina l i tà risulta un 
punto di vista molto fecondo 
per gua rda re al mondo 

Nicola Bottiglieri 

FIRENZE 1913 .Qui noi) si 
canta n i m o d o delle rane* 
sta scritto sotto il trontt spi-
fio roj .so-mfll tone di Lo i c r -
bn tarMiftndiafaiMiiif Pn-
p m i , nata it p r i m o g e n n a i o 
del 1913 Burattarli un \crso 
tratto da un poemetto di 
Cecco d Ascoli intitolilo 1 A-
cerbn, appunto \ell edito
riale Olovnnm Pipmi M p r e 
senta neli,i tonaht-ì di -do 
maggiore- risi ild indo ma-
Mittente ti già indigesto, mi
nestrone del satanismo l in
de s i e d e « r u t t o e nulla al 
mondo tranne il gemo- >/n 
una società di pinzochere il 
cinico è necessario- e altre 
t>ctocche?2c 

Laccarlo tipognfo Attillo 
Vallecclil ai suoi esordi di 
editore preoccupato per tuli 
premesse penta t he II foglio 
non possa andar lontano 
Con Pupinl Lacerti» tonta 
tre collaboritori due dii 
quali rimati hev oli come Ar-
dengo Solfa i e Aldo Pihzzc-
schi il terzo il ventitreenne 
Italo Tavolato i un glo\ane 
•e ia / fa to- the Papim utilu 
zera come -killer» nel tenta* 
tno poi riuscito tlt fare di 
Lacerba una pubbli! astone 
di successo Alle Giubbe ros* 
se un cnfle destinilo a di
ventare famoso si sussurra 
che Lacerba non e una rivi
sta ma un arnvist i lui il 
Pnpmt A trentadue anni co
stui ha già al suo ittivottbrt 
di filosofia dimorali di cri
tica letteraria echi più ne ha 
più ne niett i h i pubblicato 
inoltre poesie d intoninone 
carducci un e scritto * im
bucato n u m e r o s e r deliranti 
lettere I anche uno 'Stron
catone st in piglia ion •tut
ti- ma In sua aspirinone 
m a s s i m a regolarmente de 
lusa è quella di unenti re 
n i e n t e m e n o >ta guida spiri
tuale della giocane giova' 
pissima Italia di q u i «la po
ltra Italia chi non ha m ssu 

Un libro divertente ricostruisce 
una vicenda letteraria non 

lontana da tanti «vizi» d'oggi 

Giovanni 
Papini, 

superuomo 
di carta Giovanni Rapini vicino alla cecità in una foto detta vecch a a 

Asia primi del Benito 
Mussolini f i quei tt mpi di 
rettore dell Av imi) pipiniw 
candidi Uomo Guidi e Du 
ce Collerico invidioso in
tanto sotto sotto dett sta Al 
do Palazzeschi grin signore 
ironico rk co di vira invtnti-
va autentico (iand\ il quile 
•n ispira Ardengo Soffia un 
bel giovane di ben miggion 
aperture cosmopoli i caspi 
rante pittore di sui t e s so 
aspiriate scrittore ispirai 
te tutto Tri qui sii pt rso 
nnggi di nlit O H IO m ib 
bi i m o irci nn \to un t o t 
tu un pò òxctìtitn I i T i 
i o / i ( o f i ì f ha per Pip n uni 
veri idonzionc I insidi 
ra più che un munire u n 
profili e un poi ti san mo 
Sara iui ti pcrsoniggioth i 
vi migistralmt nte nano 
\rato di Pipm del proit <.*>o 
a 1 a c e r b i (e il hi tur smo iti 
ìiano) ricuce ito di Stbisti i 

no VISSI /ZI ne L i l c o \ i elei 
t r i n i (CdiFioni hmiudi lire 
9000) un libro di sinonimi-
ria -e tttivcn i f O H n n i e n 
(e digrindt divertimento 

Il pro{,i ito pipim ino di 
fircontorn ns t nili consoli 
dali Vorc di Pn zsolmi si ri-
\clt più du un a irdo 
un ulopn \ipotino di prò 
vinciidi \ictssi!u «.upcruo 
/Tic di e irti Pipim si di id 
atti di \i ro Un s n u i l i i 

Ì rd / 1 s n n i 
' i tri dì I e ir 

sconci cg 
te sotto 
due i ino 
(hi rs i; he 

Vi. 
ut 

•stroi n i i h rror s 
s i/o d i tu t i p i d n / 1 si 
i irr il cn / i l i i (,l pi 
s inor i i inl i di i i, indi ti 
d rigo lo ( D no C i n i p i 
m e ippin i « ni i iur(,t 
itisi li li iti i (on sui! tun i 

e st tur i fi ^d (i no i pu > 
r onosci ri inibì I i< n 
pt tri i ihe tit\ < m una 

parola in banzsin i 
\nche Pipmi t nitopove 

ro m ì non sopporti li misi 
ni se /1 p>i h Ì con i propr 
genitori teme di non isscre 
rispettalo itibistm a i cau 
si dtll origine plebei t desìi 
studi irrc^oliri pire che ab 
bi i rifu tito un invito di 
D \nnun<.io Uh Cipponn 
ni con le p iroli -lo cono 
sarò qu nido s irò / ime so 
comi li- D cono tlt s 
br itli t '^ri i ito nn it 
rt ilt i non l i r p n i III n i 
( IOSO 1 i tren t r rì r i >r ( 
unii d p i r d e r t l i rt i! i 
i„ I ' I si itt si ni I S I 
n i nte icnqii •>( il i 11 ; J 
pt ri) i tic <l ut ri p ri t o > 
s rv ì i ir ih ti i i 

i D etri. o(,i s i r s 
s; i n ru i i f s r x ; i w . 
un i cr s f n m ir i n i i e 
in h< so u mut i V ri bl i 

< sscn un ( r t ig in st i ni 
s i n -.t mprt in sai 1i d i 
i J/WJ t lu i s iranno st nipic 

gli uomini degli studi regola
ri e delle regohn carrun i 
\cri filosofi i veri poeti i veri 
monltsti i veri preti 

Con Giovanni Pipint che 
Indilli . i n t e n t a - nel tenti 
tivodi dimostrirnc I attuili 
ti anclu nel nostro tempo 
(un tipo d intcllittuaie -etcr 
no' e ancora i m p e n n i c i lo 
òcrittore m realtà costtui 
sce un personiggio a suo 
modo grandioso e nell'i sui 
^perfidia i s s i ! sffis man 
' i l i trov iti ctit un i r i 
1 i r e r t n alle grindi tinture 
t su i cosi i s'nttj 11 
dfil alleinsa- con Mintiti 

Corso \tnt i i Mi ino 
\ ilcntint e un anm Ì di 

Doccioni mia M intatti pia 
LC poco egli e ion e dire1 

ptu iggritstvcj [ ni misti li 
sti non per iiilìi nn '•uoi 
poveri rotn imi (si i pun tic 
Imiti espio-, w ) -.fi scnt fo 
• Membro virile s cr^mtre 
vulva fecondi iont bici 
sint,i i - t iltrc i o 11 Mi 
nifi s ( i i / r i sso s a mur i «.pi 
d lo pt t pi r 11 /1 i ito n ! 
n it m p d i t i it inu b 
n >n s «.( t r i i/ ci m < t tt 

II Mani tcs to fu tuns t i del 
lussur i do» uto ali i peti 

ni di uni tile V Untine eh 
M / n ! P o m i viene pubbhci 
to undici giorni dopo ì isciti 
riti pr mo numero di l i i r 
b t Ila un ne ipito 11 f i no 
n t «.sa rosa di M a n i n f i di 

1 . 

htnd \ . 

ptr 
no di 

o ^ / - > S S ^ , 

Louis Poyet «L'inventore» (del 1890) 

Dopo il futurismo, Palazzo 
Grassi punta su Arcimboldo e 

sulle radici del surrealismo 

Quando 
l'arte 
perse 

la faccia 

sto 
tropp f Tini n n i u 
irt t o /o b mt a list t ito a 
s m lm di t rp ih ri n?i 
< / 71 ili i turi ( i ma un 
t te o MM«U M M 7 Jip ni o 
Ir i I I lo(,i J i k l a prosi 

tU7ione dovrebbe essere un 
'commento' al Min i fe s to 
d c l l i lussur ia delti Saint-
Pomi Pipini 'Ordini- a Ta
volilo esperto di bordi Ih di 
str vere il -saggio- Italo Ta
volilo gi-i lutorc di un arti
colo C o n t r o la m o n l c scs-
s u i l e si b u l l i a cipofitto 
nel/ i m p r e s i e in brevi il li 
i ro e pronto per le stimpc 
L I IORIO esce su Lace ro i il 
primo mi^gio del ì'n3 e il 
s-urcesso di r end i t e non si fa 
atttndcre d ìltro canto due 
mesi primi ti futurismo era 
•entrilo' nclli rivisti in 
pompi mign i con Minnctti 
In testa a girintimc la so-
prawivcnzi Minuetti ave
va limono uni dote la prò 
dgititi compravi miglnia 
di copie di Lacerba che poi 
ngiì tv i a chiunque 

And indo i 'Ciccia- di do
cumenti per il suo libro su 
Cimpim L i no t t e d e l l i co 
IT et i Vessil l i s i m b i t f e nel 
fisi nolo dtl processo a La
ceri) i d t r i d e n d o s u t e e s s n a -
mcnlc di r costruire questa 

I i suo modo sensi/ionile 
stona dovi convorjev mo 
persomggi di gnnde rilievo 

I e d siorcio perfino Musso-
| l im -ìgii misi della sua cir-

ner i politici 
L I log o fu denunciato al 

Procuritorc della Repubblt-
ci di Firenze Albini (magt-
stnlmcntc 'descritto' da 
t i s s i i / i ) da herdmando 
I tolleri giornilisti della 

i N i ione I n o l i l o P i p i n i e 
oc? ovviamente santino 

' isso/fi e «a gn id io r e s f e n il 
i roc ir Ì tori \lbini ossissio-

I i i o i il MSSO i riil -dimo-
1 i n i il r st i Tutti la stona 

, l o s f r i tu con traordinana 
! i e 11 i ir effe tti 'comici» 

t s< no numi rosi ma I occhio 
I dt Ilo s<nttort e Impietoso 
I t t i t-ic( i in li pisli t he le-
\ t, tv i qutst i lontana vicenda 

\tl ittuaiiti del nostro rnon 
do letterario 

Attilio Lolini I I 

R O M A — Dopo 11 successo 
del la m o s t r a F u t u r i s m o & 
Futurismi, Pa lazzo Grass i 
a n n u n c i a u n a s econda m o 
s t r a in a l l e s t i m e n t o a Vene
zia Effetto Arcimboldo dedi
cata a l lo s t r a v a g a n t e e m i 
s t e r ioso p i t t o r e di I m m a g i n i 
doppie , rea l izzate a s s e m 
b l a n d o v e r d u r e d ogni t ipo 
per f igura re il volto u m a n o , 
che fu 11 l o m b a r d o Arc imbo l 
d o a t t i vo alle cor t i di Vienna 
e di P r a g a La m o s t r a e s t a t a 
p r e s e n t a t a ieri m a t t i n a a l l a 
C a s i n a Valadier al P inc lo d a 
Fe l lc iano Benvenu t i , presi
d e n t e di Pa lazzo Grass i , 
P o n t u s H u l t e n , d i r e t t o r e a r 
t is t ico Y a s h a David, c u r a t o 
re de l la m o s t r a , S u s a n n a 
Agnell i , L a u r o B e r g a m o ed 
a l t r i II 13 febbra io ci s a r à la 
vernice pe r la s t a m p a . Il 14 
l ' i nauguraz ione ufficiale il 
15 1 a p e r t u r a a l pubbl ico c h e 
po t rà vedere la m o s t r a fino 
al 31 m a g g i o tu t t i i g iorni 
da l l e o re 10 alle 18 ( ingresso 
lire 6 000 c a t a l o g o s t a m p a t o 
d a B o m p i a n i , lire 40 000) 

M a gii en igmat i c i volti a s 
s e m b l a t i d a Arc imboldo ser
vono ad a p r i r e u n a por t a a 
tan t i a l t r i ar t i s t i che h a n n o 
l avo ra to da l l a crisi dei R ina 
s c i m e n t o a r o l sul volto de l -
I u o m o e d i s i n t eg rando lo e 
r i cos t ruendo lo La m o s t r a 
h a u n so t to t i to lo signif icat i
vo Trisformaziom del volto 
nel XVI e nel XX secolo Ar
c imbo ldo nacque a Milano 
nel 1527, a l t e m p o del s acco 
di R o m a e q u a l c h e a n n o pr i 
m a c h e M i c h e l a n g e l o finis
se 11 Giudiz io Universa le Do
po q u a l c h e l avoro a Mi lano e 
in L o m b a r d i a nel 1662 pas sa 
a l la cor te di Vienna al servi
zio di M a s s i m i l i a n o II T r a il 
15G3 e il IS69 d ip inge k 
Quattro stagioni 11 bibhote~ 
cario i Quattro clementi 

F a m a e successo di Arc im
boldo sono rap id i ss imi f a r e -
pliche dei qu i d n più f imos i 
al lest isce feste p a r a t e sce
nograf ie a n c h e per Rodolfo 
II a P r a g a Ha co l labora tor i 
e imi ta to r i Nel 1593 m u o r e a 
Mi l ano Nel 1648 le t r u p p e 
svedesi s a c c h e g g i a n o P r a g a 
e i q u a d r i di Arc imboldo 
vengono por ta t i in Svezia 
Dopo q u e s t a d a t a f a m a e co
noscenza dell ope ra s u a de 
c a d o n o r a p i d a m e n t e La ri

scoper t a e t u t t a m o d e r n a e 
q u e s t a m o s t r a dovrebbe con
t r i bu i r e a ch ia r i re le o scu r i l a 
del mis te r ioso Arc imboldo 
Sono esposte 13 tavole or igi
nal i , 14 repliche di s u a m a n o 
e 165 disegni relat ivi al la sua 
m u l t i f o r m e a t t iv i t à Le ope
re p rovengono d a collezioni 
pubbl iche e p r iva te I ta l iane e 
s t r a n i e r e 

La decos t ruz ione e la r ico
s t ruz ione del volto u m a n o 
che fece Arb imboldo d iven
t a nel p roge t to de l la m o s t r a 
u n percorso che si snoda in 
Palazzo Grass i al p i a n o ter 
ra al p r imo e al secondo pia
no , c e r c a n d o di ch ia r i r e cosa 
dice oggi a noi mode rn i l'Ar-
c imbo ldo D o m a n d e e r i spo
s te sì fondano su c i rca 300 
opere 200 t ra dipint i , scu l tu
re e d isegni di 120 ar t is t i an 
t ichi e modern i e 100 m a n o 
scr i t t i , ogget t i , s t a m p e , d o 
c u m e n t i Il ma te r i a l e è o rd i 
n a t o per sezioni In due g r an 
di periodi li p r i m o da l 1500 
a l 1650 il s econdo da l 1800 al 
1950 Vedremo il volto u m a 
no fino al l 'ossessione Nel se
condo per iodo incon t r e r emo 
Picasso, D u c h a m p Maleclv 
De Chir ico Grosz, Magr ì t t e 
Dali M a n Ray , Bel lmer Poi 
lock Dubuffct , Warho l 
J o h n s , Lichtens te in Dun 
que n o n u n a m o s t r a flìolo 
gica m a u n a m o s t r a a tesi 
d o i e Arc imboldo fa d a d e t o 
na to r e di u n fenomeno m o 
d e r n o e c o n t e m p o r a n e o a s 
sa i comples so C e il r i schio 
che ArLÌmboldo con la s u a 
p i t t u r a sia v io lenta to per si 
gni f icare e i n t r o d u r r e valor 
e t e m i c h e n o n s o n o suoi A 
m o s t r a vis ta ne r i pa r l e r emo 
Quel lo che si può d i re sin 
d o ra e che il l igni f ica to dei 
le i m m a g i n i di Arc imboldo 
n a t e d a u n a par t ico la re in 
t e rp re taz ione della crisi de 
R i n a s c i m e n t o v i s su ta nel la 
s i tuaz ione dì Vienna e di 
P r a g a con le particolarismi 
me cort i v i tnc v io l en temtn 
te i l l u m i n a t o e o m b r e g g i a t e 
sul le esper ienze dell a r U 
m o d e r n a f inendo cosi per 
s r ad i ca r e 1 esper ienza di Ar 
c i m b o l d o da l la concre ta 
r ea l t à della p i t t u r a I t a l i an i 
ed eu ropea qua ie si conftgu 
ro a l t a fine del C inquecen to 
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Dossier energia 
quii! sono le lonU possibili di et>2rg\a 

" " " nn Ioni» alternati va, l^nei^tò 
« subito In Italia: il gu» liuti. 

E aveva nel becca 
un ramoscello d'olivo 
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