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Eafraselnanntaentlzladio,m 
casodl nuoveeleihMi, S M o 
Betlueconi vorrebbe progatrare per 
Forza Italia una campatnadl 
manilestl lapbatl a qMtH eh* la 
Democmla CrfeHana B M S M 
durante la compotlitoM etottorale 
del46. II f tndnotUnelfattodie 
una elmlle acdla esorlerettM la 
modo quatl sublime II eeneo dl 

Ineelta che I'aMualt ciM Itaiana 
va tmeclnandesl datro. Inlaw 
viene subtle da chtodertl come sta 
ponlalanel8B rlpropotre una 
ooaimkadeNe etementaie e 
prianttn cbe pat* ta totate 
negation* dttuttocloa cm le 
edtora* Itoezxe pebMldtarto el 
hanao abttuato. Ma pot urge 
qualcNe dabble s agora vale la 

pane andaral a rigaardare quel 
mantfoetl In un vecddovetam* 
detaSaveln. -C'enunavslta la 
DC-, o In M lecente pfeceto tuner! 
GtaaliHCI PataMnl pari* VaHerd, -I 
eonwtMttl ntNUflaM I bambhrt.. t 
una sallena dl InmagM die 
preterite ono u dMegao ad* 
fotegrala, pepotatediKala 
turrit*, eeaaechl bafra-tl, weetat 
reed che daweirtaneeu Rome. 
ReaHzzate to aao atMe one rieento 
dBoccaiu«*Wart*r Mount, tutto 
grand pmneKate a eokrl cupt, 

Arte 
rk*tamar»l ' lmmedat«u delle 
certeUenfetlc* deemategrance 
BallanadWopocaotovlgaotMdl 
GeareacM • Jaoovlttt. Scno 
materlall die riaalgew) a an tempo 
mcdtoGaMrnFredda tra Usee 

Urea el coMbMleva al euono dl una 
propaganda dura e tnutaleda parte 
dlantrembl 0 tcMenmentl.Ede 
da una prectM collocailone 
stork* • Megan coma -Mteailo**, 
H ooMBBlene Ha Meogno dl uno 
etlvale-e a menaggl ceme 4o 
votMadevlHitHO, percheM 
vota-s dove H U ki ajueeoonee un 
feioce conuailete con taate m 
hmoMte lotto e ndtra atraeot*. 
Ch* aenee anebbe pnpon* 
adl i ia una cardunltpiiBae dl 
quest* ttooT I fetto t cbe U metfo 

toMHternXmeaiwUmUid raahno 
a do cbe M dke, e landando con 
e *M meaaaggl troppo aggmeeM, 
elrtedilaenetMtocneeta da 
nnqulataMeenildlcobKiM 
boomerang portcotoso pei» 
nmtento. Ecco cba fcweco II 
manifesto murelspui essere to 
epedoadattoell'lnvettfc*, 
aU'eaagewlene, ai*appdh> ate 
paara protonde; pannettendo dl 
aftermaro C O M che, dotto in video, 
ferebberoeobbetureCH 
epettatorl. Con, neda eaa peveru, 

HmaaHettoehagl co£Hequasl In 
mode auMhntoate con la coda 
delocchlo, puo dvelanl porretto 
per ana comuntoailone dura e 
aggmaka. ctrstrulta eu parole 
cr4aweanmagMtorH.se, 
dunqee, la ecelta del mezzo pui tar 
kite** « meteeggio, * tacie 
prevadere. In cato dl etetfonl,» 
ritomoagtl angoH dalle strade del 
eeMuMeB triaaricltrtj. Quateeno 
dleava die la Marts, quando tf 
ripen, paeea dalia tragedui ella 
tana. 

CALENDARIO 
wmmmwtiaasi 

BrjlCAMO 
I,. II vi,, d ,mp minima ? ttuvetwvm 
/ til m<nrionj82 a 
I Colombo- Joe Cotombo (M30-
1971) a Gianni Cotomee (1S37-
M93) 
Iuitiul2up*tk tlrarat 1630-12 JOe lb 
I'l iittit>etiifit}<ralk22 domdwoi 10 19 
Due Iratelti uno designer [anro artlsla 
seiripre an avanguardia 

TRKNTO 
I palkwi Cwn.a dt AiKCoiklpinparaim 
Piazza detkiMaslra 18 
M H I O M H I 
tmu al 2 aimk OKITW 10-12 e 16 19 
thtiwluneill 
Lawn SIOTICI & opere realizzale per I oc-
casione da un caposcuola deil arle povs-
ra lormesa 

CESENA 

It Vicufo Inrenot D&ign 
Carlo Zaull •Tern pfavocato 
htm ill 2X ttiibrtiio Oram 1030 l2J0e 
Hi 10-1130 chuauhinall 
Ops™ dal 1970 a ogsl dello sojllon « ce-
ramLsT f̂aanliriD 

MILAMO 
Pjilnmjftlflle 
$uta(li-tleLuttQtltti 
Rknara- *ndsn 1044-ie«4 
firm al S inersa Orarki 9,30-1930, ve-
nr<iii i' itihnHi fi"o alia 23 dmiitr luiie-
tll 
600 tmmaglm per una mostrs antdoglca 
del [Qiogisb della mofta 

H0IJ3GNA 
r̂C*>r3H>mPofiKUfl 

OHAgnt amlllnnl <M Meoll NWI-XVia 
daHa PteacoMca dl Stem 
(Int>al2$l<ibbrak>. Oiano 10 l i t 15.30-
It 

MAHTIGNV 
1-iiiubniiHi RawCflnaddn 
Hurlttlfiifiliii 
EgonSohlele 
ilal I fetilxnia al 14 masglo Oram 10-
18 
Moslia. anldogKa dal pfflora «8pres>loni-
alaauSlrlacollSSMSfSI 

HOI1ENA 
niLfltuurlaktfiriini 

FraneeFontana 
hmi nl 42 tain/I- Oraria 1013 « IS IS. 
I'lllMl fojlfvjt 
Ollre WW Immaolnl dagll »nnl Setsania a 
oflgi Osl lolr^ralo raodanaw utebrspei I 
audi possoflgl 

NAPOI.I 
Caslcl^mlFhln 

I teeoH iM d'AvoMe, II edletkmtamo 
dl one grande temWIa 
Ann nl 31) oonk' Oralo 10 20 tiiaedl 

ftiaizi itoml mlnlalure s aiplntl caile-
iiana<iiralinlzlo<tel SODelallnedel 70Q 

PIACRNZA 

Via Ttitiertia4l 
Enrico Delia Tone <OoenMila rifle*-
•e< 
(mcjyOJiUiiuONJ Onmal030-I230e 
III 19 10 chitntigiotxdi 
Una sceila dl dlpJnU a olio dal m i al 1W4 
dall anlma milaiwse. classe 1931 

STVPINIGHTOHINO 

La alndnn* dl Leonaide 
(maalJOatana OiarinS30 18.30 sab 
i Iru 10 19 c/uuw lurmli 
I pr|r>cipa11 deslgwr iLallanl 91 clmenlano 
nsiia pliuira a nelia scultura 

MIIANO 
l i l isyf l f tJe 

AroerloGlaeeawtU 
tiito al 2 aimls ttraiKi 9Jfl-l€ clittfio 
I'tHWil 
Scultijre dlplnli edtaeonl dell erttotaevU 
two dal Surraaiismo all aalaumilallsmi 

HIV01J (TOHINOI 
f.oitiluJillivi* 

L'orluonts: oapolavorl deHo Stede-
H|h Muaaam dl Amterdan 
ttwilJtltimle OrattolO 17 cliuisfilu 
mill 
139 dlalnli « sculluiB dl maejlrl dells 
avanguardiedsi 900 dal Gubismo al Mini
mal l&mo 

ROMA 
I \birti IrllrFsjx̂ î Hiiu 
\ltllYt12111IHiteHM 
SortDle alalia del'44 
ittm ,il JI IMnani Oiarlu 10-21 diiiiso 
mated! 
Arte « cuilura nei perlodo dl -Roma cilia 
aperta 

KOMA 
i.llrr \i;imkil^m-MihlriM 
• ill. ihlklUhAllllJI 
Carlo Carta 
ltii.i.ll,:iMilm»<- Onirttil I'l.ilamim 
ttt'l 111 littmilumill 
l)al F^turumo alia Matalislca al Novemrh 
ID mosiraanlolofllcadaimaoBtromllans-

LUCIANO FABRO. A Pistoia sculture che dialogano con le forme e le idee del presente 

Da trent'annl 
nell'arte povera 
Luchne Fabro. nmo a Torino net 
1*36 da ganltoriMulari>,vrve a 
Hlanodai 1999. Comhrelaq euo 
cammlnB nel mondo deirarle nena 
cttra hmbaRm dove laeontra Ploro 
Manionl, Luciano CastelmnJ, Ludo 
Fentana e dovo el Uene to cue 
prima pereenale nel 1965 Mia 
taUone VHunara. Mel 196T eepone 
alia gallerte Mottatedlortno dore 
•tone preeentato to catalogo da 
Carle Lend. Da tamU'enno 
pditedpaaHepnndpaU 
eepaeUard d e T M e Povera (eta 
vedetr* eHaHU praugoalttliannle 
Koumfttt,a«koPi»<H. Martoe 

MariuMeR,MC.).TralepN 
recentl rteonlame le penontle at 
CMtetlodl Rrvoi (lSS9),al Muete 
d'Aitf4Menwo^laVltto«Peitgl 
<13«T) ,a iPaWide6eMa*rt id 
BnueHn(13aB),ed 
i n Important* entotoglea al 
Maaeumof Modem art dl San 
Frandeco 11993). La moatm a 
PdaaoFebreid«Pletole,cheel 
chrudera n 36 febbraio. preeontt 
diuvemlcmiiiielnttaa^atoM cbe 
ripercomme llataro mnererio 
craatho deH'artMa. • # • 
accompagnata da un catalogo 
(adto da CharU,p.30e,l-6(1.000) 
con Mttl d Btuno Cora (euretwe 
data mottra), Ctiarad-Ainitto, 
Jolumneefiaetinang, o M i t H , per 
ogal elngoia open, a c m dl lale 
de8enna,8IMa*CBrta Fabro. 

Italia rotta 
bandiera 
cdl'asta 

etoaarr tot>t * iTa 

A
ncor prima di enliare nel
ia aede della mostia a Pa-
iazzo Fabroni Luciano 
Fabro atcoglie ilvjsilalore 

con llalio all'asia un'opera che 
rkelaboro un lema a lui can) 
quelk) dell'ltalid che ndolta alia 
sua sagoma geosrafica viene nel 
corsodegllairnl rovesciata.spez-
zata rfcoperta d 010 e che qui e 
oslentatamenle espoiia come 
una bandiera all asta (in catalo
go sorio elencale una qulndicina 
di queste elabora^ioni) Certa-
menle quesla ligura non si accor-
da con I'immagine del nuovo mi 
racota Italiano si tratta mlatti di 
una sagoma airuggimla divisa e 
molUplcata in vane dimension!. 
ma e importante perche nvela la 
rrcerca di un'idenlita e una tradi-
zione a cui I artlsla nvendrca 
un appartcnenza. Sembra quasi 
che lo .Slivaie- sia diyentalo II suo 
leil-muUv una soda di termome 
iro per misurare la lemperatura 
della tealtacslema 

None lun icoesempiod i rlela-
boiazione e approlonditnenlo dl 
temi gia Cattail Come per lltilta 
allasta anche in alio lavon sem
bra che Luciano Fabro voglia m-
dicaici che per viveie il presenlc 
si debba avere una grande co 
scieriia delle Iradiziom anche 
per rendere pnl chiaro il prapno 
punlo dl vista Marcel Ductiamp 

quindl. prima e al di sopra d i ognl 
altro, e punlo dl riferlmento (ma-
gari solo per negarlo) per lutti 
quelll che allronlano I arte da un 
punlo d i vista llnguteuco, per gli 
artisti come Fabro, che crmside-
rano I arte anche un territorlo del
le idee e non solo delle immaglni 
Nudi c/ie scendono le scale 
(1987) sono un eommento alia 
lamosa opera dl Duchamp dove 
per6 le figure umane sono dlven-
tate laslre di marmo, sono diven-
late Indimenslonali attraverso un 
matenale •noblle- che automatl-
camente c l rlporta alia tradtzlone 
della scultura £ anche un modo 
per tarci nDettere sulla storia del-
I arte, un temtono che spesso vie
ne rtlifeso» dai detrattort deH'arli-
sta Irancese che vogllono ripor 
larla denuo stretll confini da tem
po supgrali. 

I matenali - II marmo il bron-
zo, i l ve i r o - sono *u5a1i» per i l to-
ro signilrcalo e per la loro aderen-
za all kjea di partenza, ma senza 
stabillre un oidine geratchico di 
importanza accantoaquesliele-
menli troviamo (anna, lerto, ges
so, oggettl comunt. slolle 

Anatogamente k> spazio espo-
sitivo viene utlllzzato inleramenle 
- parcti pavtmento. Iinestre, por-
te. nicchle, soffilto - e questo pro-
cedimentocostrlngelospellatore 
a ritlettere sulla sua passiva abitu-

UnlnataalarimolLwxaMRdm 

dine a cercare con lo sguardo do
ve si e sollu trovare le -opere d ar
te* Tradlzione e abltudlne sono 
termini contraslanti sembra sug-
geruci I'artista a i m la iradlzione 
sembra falta dal conttnuo supe 
ramento del precedenti concetti 
di opera d arte La mostra non e 
Intattl concepila come somma d i 
slngole opere, prodom che una 
volla flnitl rtmangono statrci nella 
loro forma e configurations fina
le, ma come un continuo work in 
progress nel tentative di fotmare 
semyre nuove relazioni tra le co
se, pet create degh •abrtatu, come 
plu volte rtcorre atiche nei titoli 
deite ofx.-e Habitat dove la vWa 
non e il > * 1 fteniemo in gioco 

anche se tie e il pnncfpale veico-
to di indaglne La mostra nsutta 
Infatti essere un unlcum che par
te dall estemo con opere installa-
te nella tacciata e nel giardmicir-
costanh alia sede esposttrva (IVi 
do o ragnalela b dtaleiuca), c i 
accompagna per le scale con un 
lavoro, Penelope (1972), che ne 
nempie le pared e che puo essere 
preso come emblematlco per far-
c i entrare nella trama d i rapportl 
che ognl opera metle in campo 
rispetto a lie altre, ed ha una sua 
ideale contmuaztone con le sale 
supenon dove sta nascendo la 
collezlone d i questo nuovo spa
zio comunale e da dove si allac 

Giovamu Rica 

ciano nella sala sottostante altre 
due lastte di marmo. Les Voyeurs. 
II procedi tn«ntodi lavoro£quin-
di quello della continue invenzio-
ne della continua messa in d i -
scusstane delle certezzc Sicerca 
di ncostruire il senso delle cose 
non sollanto nchiamandosl alia 
loro etimologia, ma cercandone 
uno piu consono a se stessi, alle 
ptopne aspwtatrve e alia propna 
realta 

Tutto il lavoto di Fabro e ncon-
ducib i leadunambi loconcet lua 
le di espenenza .intelletmale. 
dell arte, ma per rendersi piu co-
nosciblli, per apnrsi ai dialogo e 
necessano definire se slessi an
che attraverso )l propno corpo 

Trento: Men 
apra la Galleria 
Con aaa moatre pereenale dl Motto 
Men, * etata toaugurata eabato a 
Trei^tontnvaOaUerla CMea. 
Mato a MHem nel 1935, Mario 
Men ha rabMo come ptttoro. ma I 
•uotlevodpMcMottrurJparrono 
pnprlo dal momento in cd el 
MaccadBlUbldhiien*ronaHradelle 

ptttjuaerealzHdeHe 
iHtaNailonl. £ tra t protaconratJ 
detaiDvlrHntodeu Arte Povera, 
nate not* eeconda meta degK and 
SMaanta. Ha partedBato a 
rtumareie edMoal delta tUtanoh 
dvenedeedDocumanUKasMl 
tneermanla.Tre le sue prindpell 
moebopenwnal In Italia 
rtcordtarmqadtodtaeaNerla 
Comunale dlBologaa nel 1983. at 
Castetod R t m eal Museofecd 
dl Prate nel 1990Jteeiposto 
neWaalnioln mueetd tutto II 
mondo, ma la deltottlva 
rrarrucnufone kitemazronale 
neatoal 1989 conto perumaHal 
G»«t^nhelm Muieumdl rtowYerk 
e al Maeeum of Corritemporerv Art 
« Los AnB*le«. I u n l tavorl *ono 
cempeeU con I materlall plu varl 
iMvetroattogno, rMlelaitm dl 
ardeelaaltubl rnotalNck tenza 
dhnentlcare cempletamente I'uee 
dela pltbira. t conoeciuto per I 
eud igtoo. che Men definlece la 
•forma organlca Ueato, net 
centemeo mondo • ptccda casa>. 

dando le propne coordinate l ib
erie oltre che mentali Nasce da 
quesu presupposti In atbo. una 
prccola stanza cieata suite pro 
pnemisureflslche(altezza.aper-
tura delle braccia) dovepoteren-
trare sollevandone un botdo de 
i inendo in modo mol lo semplice 
il propno spa:io e larlo conosce 
reaglialtr i 

Una mostra ben reahzzata, pet 
una figure centrals non soltanto 
nel panorama nazlonale (e tan-
tissime mostre all esteto to con-
fermano) Anche se I annuncio 
dl ogni nuova moslra dl uno del 
rappresentanli dell Arte Povera 
(II 4 febbraio inaugura a Trento 
la nuova sede della Galleria Civi 
ca con una personate di Mant> 
Merz) generasoddisfazioiieeal-
lostesso tempo una sortadi fasti 
dio- le poche istiluztoni Italian^ 
che si occupano di arte contem-
poranea sembra che non sappia-
no prescindae da queslo nucleo 
di arttsu che nsullato un po trop-
po ptotetli e sostenuti mentte 
forse Ci sono state realta o perso
nality che sono nmaste troppo 4 
iutujo neH'ombra Alio stesso 
lempo si rischia di creaie una 
pencolosa bairieta cullurale n-
^>etto alle tanle valide iniziatrvc 
che II clrcuito museale mtetna-
zionale sta proponendo appena 
fuon dai nostri confini 

Ma dove va a finire il bello? 
Una mostra che si 6 tenuta a Pang), ai Centre Pompidou 
(«Horslimites Lartetlavie 1952-1994) hanpercorso 
tanta parte della nostra cultura contemporanea, cer-
cando di nspondere a un interrogativo dove sono 1 
confini dell arte in un universo dove ogni gesto tende 
ad assumere valore di spettacolo, dove la rtcerca esteti-
ca si incrocia quotidianamente con la vita7 Le tesi di 
Guy Debord II peso dell informazione 

H N B S T O F P J M K A U t l t C I 

Q
uail sonu 1 confini dctl ar 
le? Ognl cpoca ha a-.se-
gnalo all ailo divern ictri 
ton dl compctenza Lhc 

sono stall volta pcrvoltd i nd i l i c 
superati «l.i dall inccvsanle i ' in 
domabik' cvoluzionc del pcnsio 
ro ciyativo un pension) i_hc dp 
pa l lknc suprtitlului ul lolabori i 
zione cslctlcii e lilosolicd prodot 
la dalle avanguardic si,, i U mu-
lar?i delle coiHluioni gLnerah 

anche politiche, della society 
stessa, cd oggi dal diffondersi di 
una dimenslone lecnologlca.che 
ha Innestalo del process! Irrever-
siblll t i l mulazlone nel sislema 
slcsso della cultura 

II tenlallvo slonco, per alcuni 
vcrsi ammlrevoli sopraltutto per 
quanta nguarda il penodo degh 
anni 60 e 70 compluto dagli or-
ganizzdtotl della grande mottra 
allcstlta al Centre Pompklou d l 

Pangi (HorsUmites. Lartetlavie 
1952-1994) d i analizzare 1 debor-
damenti dell arte nel com porta
mento esislenzlale vale a dire di 
tusione dell arte nella vita nguar
da solo uno degli aspetti possibili 
della sua complesslta categona-
le, 

Una via d uscila sarebbe quella 
di partire da una condlzione emi 
nentemente siluazkinista vale a 
dire assumendo come modello ta 
tesi lucidissima dl Guy Debord 
(appena citato in mostra) il qua
le come si sa sosteneva 1 irrevet-
sibite spettacolanzzazione della 
socleta atluale solo a quests 
condizione sarebbe si ato posslbi 
le nel rlesame di un esteticita dif
fusa metropolliana, feticistlca e 
cmica, anche dare un senso al 
suo suicldio epocale 

Inlatli la fustonc tra arte e vita 
se cettamenlc 0 slata una ncerca 
esislenzlale di molte generazioni 
artisilche uscite dalla tragedia 
dell ultima guena nonspicguas-

solutamente il fenomeno ben piQ 
ampio del progressivo velur me-
no di una capacila opposltiva 
dell arte nel rlguardl della diffu 
smne sempre pi l l accelwata del 
process! planetan di spettacola-
nzzazione degll evenli e del mez-
zi d i comunicazione e d i informa
zione, che hanno detetminato il 
costituirsi di nuove esletiche a ta l 
punlo che, all arte a cui per se-
coh era slato demandato il com-
pito di realizzare I immaginano e 
II fantastico sembrerebbe oggi 
competere quello. paradossale 
di indicate dei pnnclpl dl reali*. 
venuti meno neli inverarsi quoti 
diano di un immaginano lecnolo-
gicocontlnuamentenn novantesi 

Come afferma Stelarck (altra 
inspiegabiie assenza nella mo
stra), uno degll artisti piu signlli-
catrvi della cosiddetla arte della 
mulazione (0 come anche e st.i-
ta deflnita, della condizione posl 
human) i l corpo non puo plu es

sere al l altezza dell immaginano 
tecnologico che ci circonda e 
che ha concorso a determinatne 
la ensi di identita in quella che 
con molta provocazione viene 
dichiarata essere I ultima fase 
btologica dell uomo prima della 
sua aelinitiva artiflcializzazione 
Indulgiamo nella tecnologia co 
me se ci6 potesse compensate la 
nostra madeguatezza biologica 
L informazione come nucleo 
centrale dell insieme delle muta* 
zioni in atto non sarebbe altro 
che una protest, che tiene insie
me e sostic-ne i l corpo obsolciio 
La dimensions dell opera d arte 
attuale infatti supera enorrne-
mentc 1 luoghl tradizionah del 
suo consume e della sua di [fusio
ns, dal momento in cui in tempo 
reale, azioni esegulte da anisll 
come Nam Jun Paik Jenniiet 
Holzcr gli U2 per fare degli 
esempi, vengono trasmesse via 
satellite in tutle le tclevlsiotii del 
mondo i i e l l o stesso momenta. 

Queslo processo di dematena-
lizzazione e di reslKuzione video 
dtomicadelk? opete delle azioii i 
e della vita accentua il desideno 
d i nttovarc doi pnncipi di gravita 
anche se per (are cid I arttsta e 
costretto a subite doloiose len-
le II corpo nacquista una sua 
parvenzadi identila lr, ia<idi bi 
stun, segheele t ln t l i ccbombe il 
set dtventa anatoiinco o le citel i-
che da filosofiche si fanno ehi 
rurgiche come ncknso della ()r-
lan Qui in queatn stl i isi i l l qup-
sta stissione tra modcl l ' i lccro> 
I f^ ico e condi i io i ie [".islcivinlo 
andrebbero t o n nid^gioR'O(IK a 
cia esanunati I van mudi ci.t i cui 
I artista certu di superare <iggi 1II-
miti dell arte da 1111.1 vi.irtt lot\-
dendola tiagicamcnle con Uvi ta 
stessa dall altra pnvilcgiaiKki i | 
desideno di ( .umuii i tan' cun il 
mondo usandu , in ihc del l t in> 
ecoiit-ependoil l inKiWRHiotuii ie 
un virus 
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