
pagina ~r l'Unità^ Cultura Mercoledì 1 maggio 1994 

MOSTRE. A Vienna, al «Kuenstlerhaus», pittura e architettura nell'età di Mussolini, Hitler e Stalin 

Istruzioni 
per l'uso 
Al Kuenstlerhaus di Vienna è aperta, fino al 15 
agosto, «Kunst und Diktatur. Archltektur, 
•SHdhauerelundMalereiinOestenelch, -
Deutschland, Itallen urid der Sowietunlon 1922-
1956» (Arte e dittatura: architettura, pittura e 
scultura In Austria, Germania, Italia e Unione 
Sovietica dal 1922 al 1956». Arte di regime 
Insomma, a vocazione pedagogica e di massa. 
E assieme progetti urbani e architettonici di -
quegli anni. DI rilievo la sezione italiana curata 
da Laura Safred: mostra un'arte plurale che non 
si lascia assimilare dall'Ideologia. Il catalogo, . 
edito dalle edizioni Orasi e curato da Jan Tabor, 
più che Illustrare Integra la mostra con una •• 
nutritissima serie di studi monografici sugli 
artisti, le opere, le istituzioni dei paesi presi In 
esame. Nell'Insieme si tratta di 1000 pagine, 
che Includono quasi 800 riproduzioni. Prezzo ' 
d'acquisto, 498 scellini. Vi manca purtroppo ' 
l'elenco dettagliato e la documentazione -
fotografica delle opere esposte In mostra. 

Un dipinto (1947) del sovietico di Alexandre A. Deineka ed a sinistra un gllet di De pero 

Arte & regime, ovvero il Kitsch 
sa VIENNA In uno splendido sag
gio degli anni 50 Hermann Broch 
definiva il kitsch come «il male nel 
sistema di valori dell'arte». Male :, 
perché rovescia l'infinito nel finito 
e annuncia come possesso ciò che '.., 
e vivo solo nella distanza del desi- ; 
derip o della fuga. Male perché af
ferma e conferma dove si dovreb
be alluderevperché cjedejj dire il 
mondo e rfèn è chè'&WjbieWfi-
cato dciresscrc..S£p$$R3»y3Ua£Ìi-» 
sgrazia il kitsch sopravvive al suo :. 
contesto, il rigore della pietra si fa ? 
cupo rigor mortis e il vigore dell'af
fermazione prende i toni sempre •: 
sgradevoli dell'autodenuncia. «•.;.•>•-.•<? 

Cosi accade a Vienna, in questi . 
giorni e fino al 15 agosto, dove Jan ,; 
Tabor e i suoi collaboratori hanno 3 
allestito Arte e dittatura, una mostra 
che fa' parlare chi parlava per Hitler 
e Stalin e a sentirlo oggi non diceva 
che la propria pochezza. In realtà 
la mostra è anche altro: «architettu
ra, scultura e pittura in Austria, Ger
mania. Italia e Unione. Sovietica 
dal 1922 al 1956». In mostra è quin
di anche l'arte italiana del Venten

nio che più che arte di dittatura e 
arte «in tempo di dittatura» e so
prattutto è arte, non pupazzo del 
ventriloquo. •••-•• 

!'•"• Nelle sale del Kuenstlerhaus la ; 
• parte del leone la fanno comun- i 
que il mito del popolo staliniano e " 
il mito del corpo nazista: forme 

ì d'arte diverse, simili, uguali, per
ché entrambe forme smaccate di '• 

; kitsch;'La» (nostra rinunclaWdOcu-
mentare la pluralità di voci che ani; 
mò la vita culturale sovietica-fino ; 

.•; alla normalizzazione del '32; prefe- : 
risce invece concentrarsi sul filone ' 

r realista e testimoniare il pauroso 
crescendo retorico che ridusse gli i 
artisti a illustratori delle gesta del : 

, popolo lavoratore. «Si vive meglio..; 
i compagni, si è tutti più felici!», ap- f 
J prendeva quel popolo nel '35 dalle ;• 
; labbra di Stalin; e dalle tele dei suoi • 
:i pittori osservava, e avrebbe osser- C 
; vato ancora a lungo, modi e tempi : 
'-. della sua felicità. C'è certo l'arte • 
• più direttamente servile, quella che | 

ritrae Stalin come «Mattino della'• 
- nostra patria» (1949) o che si sce- •. 
glie a titolo «La seduta del soviet 
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con il commissano del popolo del
l'industria pesante Ordschonikid-
ze» (1937); ma a colpire non sono 

; questi riflessi coatti ai comandi del 
potere. L'arte staliniana è kitsch 
non tanto perché serva di Stalin, 
quanto perché serva della realtà, 
perché non dice.aJtro^da.quello 
che dice, senza sc'àrtl Ihtejrófiativv 
senza eco di inquietudine o desi-

' derio. I pittori reaisocialisti sono ar
tisti modesti ma ingordi di senso: 

: ogni gesto ha un significato, ogni 
: loro personaggio è una pedina del 
: piano quinquennale. E cosi per i 
Ivari Brodskij, Gerassimow, Petrow 
anche il raggio di sole è un funzio
nario di partito, dove la funzione è 
dar luce a felicità e salute di chi 
partecipa alla «Festa del kolchoz».' 

Cambiamo sala: meno felicità e 
più cupo senso dell'eterno nella 
Germania .•• bonificata dall'avan
guardia. Anche qui dicono poco o 
nulla i tanti ritratti dei gerarchi di 
regime: se non ci fossero i baffetti o 
la svastica sul braccio, l'immagine 

:• di Hitler sembrerebbe un ntratto -
.'.." d'autorità come se ne fanno anco- -
>'-• ra per sindaci, rettori, presidenti di ;~ 

; Camera, Senato e polisportive di "•)• 
;• quartiere. Ma appunto, la cifra del- '•'•[ 
v l'arte nazista non e il mito del gè- ? 

; ; ratea, ma il mito de! corpo. Dob- -r. 
'•. biamo alla cultura tedesca, a Goe- '" 
.;/• the, Schiller, Nietzsche, la riscoper- *; 

, ta in età moderna della vitalità del- •'••' 
fi l'antico. Ma alla dittatura tedesca •;:'; 
ir dobbiamo il suo stravolgimento, la ':': 
;: variante macabra e kitsch del mito '.''-
-r di bellezza greca. Al Fùhrerche nel•*•• 
; : '37 annunciava che «mai l'umanità ii 
:;'si è avvicinata tanto all'antichità»;'. 
•: per figura fisica e disposizione mo- > 
•• rale», i vari Saliger. Ziegler, Keil ri- •;, 
ascondevano con «Il giudizio di Pa- :,• 

;. ride». «11 riposo di Diana», «I quattro • 
:"> elementi», «I ginnasti», tutti in mo- ' )• 
' stra a Vienna. È una voglia di mito ' . 

; ;-di banalità sconcertante: sembra "•' 
'•-,. innocua, ma a ragione Peter Hue-, : 

^ mer sostiene in catalogo che «l'os- :; 
• Nervazione di Hannah Arendt vale ; 

anche per l'arte la vittoria del ba- ; 

naie e la vittoria del male» 
Nel '37 non c'era già più posto 

per l'avanguardia messa alla berli
na come «arte degenerata», e non ;.. 
c'era più posto nemmeno perEmil ', 
Nolde. che come Gottfried Benn •<_ 
aveva pur scelto di stare col regi- •; 
me. D'altronde proprio a Benn un f. 
giovane di buona famiglia aveva i 
scritto qualche anno prima che «se "_ 
qualcunò'-ò^gi fìtìó nórTsapere da *• 
che parte stare, loro sanno benissi- i 
mo ciò che non può stare dalla lo- • 
ro parte, vale a dire lo spirito». ',-
(KlausMann,marzo 1933). -••:;•:, 

Lo spirito c'è, invece, ci consola •'. 
e ci imbarazza nelle ultime sale ,: 
della mostra, quelle dedicate al- . 
I'«arte e dittatura» in versione itali- '•. 
ca. Ci consola perché c'è; ci imba
razza perché ci tenta, ci obbliga *.; 
quasi a mutare sguardo, a ritrovare i 
dei quadri dove prima - per l'arte ; 
sovietica e nazista - non si poteva ' 
cogliere che un clima, una tenden- , 
za, un regime; a ritrovare l'artista 
dove prima gli autori erano Hitler o 
Stalin non certo quei singoli di cui 
i quadri portano il nome Laura Sa

fred. che ha curato la sezione ita
liana della mostra, presenta in sala 
una pluralità di stili che è patrimo
nio dell'arte italiana di quegli anni: 
dal Novecento di Funi, Marussig, 

, Sironi (uno splendido «Paesaggio 
urbano» e un penoso, granitico 
«Pastore»), allo Strapaese di Rosai 
e Soffici, all'aereopittura di Dottori 
e Tullio Crali. Certo, qua e là fa ca
polino uno sguardo deciso e una 
mascella, volitiva.: ma l'arte-del 

; Ventennio non si fa arte di dittatu
ra: a mancarle è la coazione a ripe
tere, il patto rovinoso con l'identi
co. .'*,-.••».•< "- ',•:«,.• .-..*',•:.'.-..,•: •• 

Ai tanti quadri la mostra fa segui-
\ re un'amplissima scelta di progetti 
architettonici e un tentativo molto 

: serio di restituire i reperti in sala al 
loro contesto storico. Il piano supe
riore è infatti dedicato all'organiz
zazione culturale dei diversi regi
mi, alla rete di mostre, riviste e pre
mi artistici che dovevano sostenere 
e incoraggiare la sana arte popola
re Troppe mostre in una, ha scntto 
qualcuno certo troppe mostre per 
un unica recensione • 
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L'adolescenza 
priva l'infanzia della sua giocosità 
e innocenza. 

• Certamente restano ben visibili 
e separate la fase del neonato. . 
quella dell'infante e dello scolaro 
fino alla prima-seconda elemen- • 
tare:ma in seguito si verifica un :; 
processo di accelerazione crono
logica, di assimilazione psicologi-: 

ca agli adulti. Dai sei-sette anni in ; 
poi il bambino porta i jeans e gli,' 
occhiali da sole come suo padre, 
ha (o crede di avere) gli stessi de
sideri, beve la Coca-cola, vede la 
stessa pubblicità, gli stessi spetta
coli: perché nel momento in cui i 
bambini e gli adolescenti sono di- ' 
ventati una fascia di acquirenti 
hanno acquistato una contrattua
lità e una identità simile agli adul
ti, anzi sono loro a indirizzare a 
volte gli adulti, i quali riformulano 
i loro schemi, le mode e gli atteg
giamenti ispirandosi ai più giova
ni. È in questo modo che si verifi
ca quella che è stata definita col 
termine di retrosocializzazione. 
La società dei consumi ha adesca- • 
to gli adolescenti e i bambini e al
lo stesso tempo gli adulti vengono ,'.• 
«retrosocializzati» dai ragazzini (la ' . 
popolarità di Ambra e il credito !: 
che le viene dato sono in questo 
senso significativi). ,c;;:;-^-\ .;-•.'«••.' 

Si è parlato molto dell'ultima; 
età, la vecchiaia, come di una «età ; 

nuova», almeno per la vastità del : 

fenomeno sociale, ma anche le : 

età precedenti sono state ridise
gnate. £ come se si fosse passati • 
da quattro stagioni a due stagioni: 
una - deila ,. tarda maturità-vec
chiaia e una. basata su forti somi- v 
glianze, tra l'età giovanile e quella '••'' 
dell'adulto, un adulto che rivendi-; 

ca l'identità di ragazzo. ?,«.••.-. 
"•• Esiste dunque * un'immagine > 
ideale di sviluppo, secondo dei rit- : 
mi e delle tappe che sono state 
codificate, cui si contrappone pe- •"' 
rò la realtà dello sviluppo infantile • 
e adolescenziale quale si manife- • 
sta nella nostra società: un'equa- fa
zione che richiede continuamente. '•• 
di essere risolta.Dopo avere chia-, 
rito che i bambini possiedono una ••; 
serie di capacità (di comprensio- ' 
ne, di sensibilità, di memorizzare): /.-
e in un periodo in cui molti di loro,.. 
in varie*parti del mondo vengono • 
sfruttati, maltrattati, avviati alla.' 
prostituzione e uccisi, bisognerà,-. 
forse ripensare a Rousseau: ritro- * 
vare cioè una sorta di neo-illumi- '.'-. 
nismo psicopedagogico che non \•' • 
consideri il bambino soltanto co- .';"• 
me «competente», ma che torni '••: 
anche a vederlo come un indivi- '•:•• 
duo che può passare attraverso•'."• 
una età giocosa e spensierata in ! 
cui ha bisogno di protezione e 
gradualità. E bisognerà guardare >' 
all'adolescente come un indivi
duo capace anche di impegnarsi r 
e non soltanto di consumare. . -•*.•.-.' 

[Anna Oliverio Ferraris] '-

In collaborazione con •CLIVI 

PARTENZE DI GRUPPO 

Partenza da Milano, Verona e Bologna 13 giu
gno, 11 luglio, 12 settembre e 10 ottobre 
Trasporto con voto speciale > . 
Durata del viaggio: 8 gJorni (7 nodi) 
Quota di partecipazione giugno e luglio da Mi
lano e Verona L. 1.007.000; settembre da Milano 
e Bologna L. 1.054.000: ottobre da Milano L. 

. 1.035.000. Settimana supplementare L 458.000. 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze ae-

: roportuall, la sistemazione in camere doppie 
' presso l'hotel Anezi (4 stelle), la mezza pensione. 
L'albergo è situato a duecento metri dal mare, a 
disposizione degli ospiti la piscina e I campi da 
tennis. ••; . , ,v . . , . i , : . ' . . •*:,.:„.•.;••. •-••• 

Partenza da Roma e da Milano ogni venerdì daM 
24 giugno al 12 agosto iV',v.-* '•'--.•., v.v ;••-"•;*;•-.-
Trasporto con volo di linea :''-''': ^'--•-.'^•'••V)v:r':i 
Durata del viaggio 12 giorni (11 notti) .). 
Quota di partecipazione: dal 24 giugno al 24 lu
glio L. 3.709.000; dal 25 luglio al 14 agosto L 
3.879.000; dal 15 al 20 agosto L 3.709.000. ••. 
Suppl. part. da Roma L. 69.000 : .,•: ' • ' ' ; 
Itinerario: Italia/Oslo - Bergen • Tromsoe - Ham-
merfest - Caponord - Alesund - Copenaghen/Mila-. 
no. -.:- '-.•-.. ..'f.-.V '..•:. •- , ••"»-,•,. ••".-v,.' ». \'-y.'., 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeropor
tuali, i trasferimenti interni in aereo, pullman e traghetti, 
la sistemazione In camere doppie in alberghi di cate
goria turistica, prima categoria e lusso a secondo delle. 
località, tre giorni In pensione completa, tre giorni con 
la prima colazione, quattro giorni in mozza pensione, 
tutte le visite incluse, lo guide locali. 
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MINIMO 15 PARTECIPANTI p .<•-.y 

Partenza da Milano e da Roma 26 luglio 4 otto
bre - Trasporto con volo di linea » »S"V.. • . 
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti) -y -
Quota di partecipazione « 
luglioL4.650.000 ..,,..:•;'::- '..:• v->';:. : 
ottobre L 4.200.000 •"«» -' . '•"'-'••• • 
Itinerario: Italia/Lima - Trupllo - Chidayo - Cusco -
Muchu Picchu • Chincheros • Ollantaytambo • Are-
quipa • Nasca - Paracas • Lima/Italia. -••-
La quota comprende: voio a/r, le assistenze 
aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistema
zione in camere doppie In alberghi di prima ca
tegoria e seconda categoria superiore, la mezza 
pensione, tutte le visite previste dal programma, 
gli ingressi alle aree archeologiche e ai musei, 
le guide locali peruviane, un accompagnatore 
.dall'Italia. .... .,..,,.. ..-,,.,, ••-.•• . 
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MINIMO 15 PARTECIPANTI 

Partenza da Roma 1118 luglio, 8 agosto e 3 
settembre - • • , . . . . , . 
Trasporto con volo di linea ' "•'•" 
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti) 
Quota di partecipazione 
Luglio e agosto L. 4.980.000 - settembre i ; 
4.500.000. Su richiesta, con supplemento, 
partenza anche da altre città J 
Itinerario: Italia/Pechino • Urumql • Turtan -
Dunhuang - Lanzhou • Xlan - Pechino/Italia. •; 
La quota comprende: volo a/r, le assisten
ze aeroportuali, il visto consolare, i trasferi
menti interni, la sistemazione in camere 
doppie in alberghi di prima calegorta supe
riore e nei migliori disponibili nelle località 
minori, la pensione completa, tutte le visite 
previste dal programma, un accompagnato
re dall'Italia e le guide locali cinesi 

MILANO - VIA F CASATI. 32 
Tolefoni 02/6704810 - 844 
Fax 02/6704522 - Telex 335257 

.L'AGENZIA • • • 
DI VIAGGI " 

' DM. QUOTIDIANO 
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• ^ ; MINIMO 15 PARTECIPANTI ; y ^ 

Partenza da Roma 28 marze 19 luglio 8 agosto ' 
Trasporto con volo di linea ., .. .• , • 
Durata del viaggio 11 giorni (10 notti) ' - ' • - ' ; '. 
Quota di partecipazione: L 1.685.000 . 
Tasse aeroportuali L 35.000 - Supplemento partenza 
da Milano e Bologna L. 100.000 
Itinerario: Italia/Istanbul - Bursa (Gordion) • Ankara • 
Cappadccia (Konla) • Pamukkale (Alrodisias Efeso) -
Izmlr (Pergamo Troia) • Kanakkale • Istanbul/Italia. 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeropor
tuali. I trasferimenti Interni, la sistemazione in camere 
doppie in alberghi di prima categoria, la mezza pensio
ne, le visite previste dal programma, gli ingrossi alle 
aree archeologiche, un accompagnatore dati Italia 
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f MINIMO 25 PARTECIPANTI " , C \ 

Partenza da Milano 2 luglio ':• •>"•.'•; >;-'V;-' 
e 10 settembre ...--. J.'•• • 
Trasporlo con volo speciale -'•• • 
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)-
Quota di partecipazione L 1.960.000 ' 
Itinerario: • •-••*• 
Italia/Algnero - Palau - Nuoro • Cagliari - Cala-
setta - Oristano • Ales - Alghero • Porlo Conte -
Alghero/Milano. 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze 
aeroportuali, la sistemazione In camere doppie in 
alberghi a 3 e 4 stelle durante II tour e la pensio
ne completa, tutte le visite previste dal program
ma, olio giorni di soggiorno, in camere doppie, 
presso l'hotel/villaggio ""Corte Rosada» (4 stelle) 
di Porto Conte con la pensione completa (le be
vande ai pasti incluse), ..— ,. . 
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'"••.• MINIMO 15 PARTECIPANTI " ^ 
• . M--..' > 

Partenza da Milano e da Roma il 19 mag
gio e il 23 giugno - Trasporlo con volo di li
nea - "• " ••- •:,•,-'-.'. . 
Durata del viaggio 5 giorni (4 notti) • ; " 
Quota di partecipazione: L 1.160.000 *.' 
Supplemento partenza giugno L 30.000 /.••• 
Itinerario: Italia/Lisbona/ltalla. 
La quota comprende: volo a/r, le assi
stenze aeroportuali, I traslerimenti interni, 
la sistemazione in camere doppie in alber
ghi di prima categoria (4 stelle), la prima 
colazione mezza giornata di visita guidata 
di Lisbona, la visita al Museo Etnografico 
un accompagnatore dati Italia 

^ (PARTENZE DI GRUPPO) C ^ 

Partenza da Milano il 31 maggio - 28 giugno 
-19 luglio. Trasporlo con volo speciale . 
Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti) -r';-•" • 
Quota di partecipazione: maggio lire 870.000 
• giugno lire 1.017.000 • luglio lire 1.108.000 '-« 
Settimana supplementare: maggio-giugno 
lire 445.000 • luglio lire 508.000 , , . , . . 
Itinerario: Italia / Kos / Italia " ' " • ' ". :• 
La quota comprende: volo a/r, le assisten
ze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazio
ne in camere doppie presso l'albergo Porto-
bello (3 stelle), la mezza pensione. L'albergo 
e situato vicino al mare, a disposizione degli 
ospiti due piscine e una per i bambini, le 
strutture sportivo. .,.,„ .•.,*.- ,.;•; .«.. :„- r. 
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(PARTENZE DI GRUPPO) 

Partenza da Milano, Bologna e Verona II 16 maggio -
27 giugno -18 luglio -12 settembre e 10 ottobre. Tra
sporto con volo speciale 
Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti) •-' 
Quota di partecipazione: maggio e ottobre lire 790.000 -
settembre lire 810.000 • giugno lire 812.000 • luglio lire 
825.000. Supplemento partenza da Milano lire 30.000... 
Settimana supplementare: lire 485.000 
Itinerario: Italia /Monastir/ Italia 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeropor
tuali, la sistemazione in camere doppie presso lalbergo 
Jockey Club (4 stelle), la pensione completa. L'albergo, 
situato a tre chilometri da Monastir, è immerso in un 
grande palmeto e vicino al mare. Prima colazione, pran
zo e cena a butte. A disposizione degli ospiti la piscina. 
i campi da tennis, il club per I bambini. Una equipe di 
animazione organizza giochi s serate con spettacoli. 
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(PARTENZE DI GRUPPO) 

Partenza da Milano e Verona II 9 maggio -13 giugno -
11 luglio -19 settembre e 10 ottobre. Trasporto con 
volo speciale 

- Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti) 
Quota di partecipazione: maggio e ottobre lire 575.000 
- giugno e settembre lire 680.000 - luglio lire 810.000 
Settimana supplementare: maggio e ottobre lire 
232.000 - giugno e settembre lire 302.000 - luglio lire 
425.000 
Itinerario: Italia / Palma di Mallorca / Italia ' 
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeropor
tuali, la sistemazione in camere doppie presso l'Hotel 
Pionero Santa Ponsa (3 stelle), la mezza pensione 
(supplemento par la pensione completa lire 70.000 a 
settimana). L'albergo e situato al centro di Santa Pon
sa a trecento metri dalla spiaggia. A disposizione degli 
ospiti la piscina per adulti e bambini, solarium e pale
stra. Una equipe di animazione è a disposizione per i 
bambini e organizza serale danzanti e spettacoli. ; .,. 


