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Morte di un drammaturgo 
UmarataCfeMapharMarlaiM, 
drammaturgn <• prima frandana, 
cmtttKw at a i m n t w 
toMMo.M*ll9ttMm«M Uny, 
| t t MvMvnto dtHfccitteMViQ dl 
CMtMkwMltaMttOMinRVraM 
m nawke nwMtatakMMock*H 
•>a«vrto,fn>r«l», pt t r taaMn 

naldattagllll toco aplMdkK 130 
m t f o iW ISM, durante « n 
riaMMtpaMtabtunatwaniadl 
Itapthid. IMMrt PMy, HlBholw 
SkMM • t^nm M M T •! 
awnntarono M Ma now, lowadoto 
Ml turn pufMl. Fatal* h. In 
pwtkttan, H culpa con cul Frtur 

fNH'anwnrts M MMMOto, 
tntffeiMofN H occMo, Ok* 
BWMMMto dd memento, pHCM I 
quMM uornlnl atanoteW iptoil 
coMo dell* Mron*. Un meM deoo 
Fitaw, ruelMadeeeere 
IncflndMte, ettenevaM pefdono 
rafale. ki (MMtlMrf nwtM 
aWaggieaelon* M M toman 
iknMUHpwM, unMl«nitMt*plH 
feaektoM In quanta legato ad wne 
DSurakaitpluMMfovwM 
dalll*tteM*Batna»a.*aenedl 
tnet«a«tftlMlmolnft> 

formate, agwrtoaaSreto, 
omoM*s*ale,ateo connote • 
AeManto, c'» qaanto batta par 
deMre rmuMBMCO II wo proWo 
M hwttara atvdtoi e mtttori a 
ehomtanM. U> IMMUI tatta due 
anni fa each* * *«» Cooke 
AMtnnv BunlMa. M M O alia 
alamo* due (om«B( biMMiatl nit 
bun awenliMMtK *a punta 
Mundnata dalla ararto-a-un 
cadawra a Deptfenk II mmsnzo dl 
Bureau pracddeva d qualche 
fjomo la moite dWairtor*, 

atvamrta nal R U M dl Mvambn 
Appam wa In Halano par Oanantl, 
mdMto <to Mdta SaiMM, die ha 
fatto dtl M O magSo par leaden on 
detWoctMRMrtua,kisBitoniacon 
la bM not* quanta iMmaUcrM 
drilesolh^lnirAafliriaatHeml 
poprfiMptrloaoelftabettlano. 
BtHgM* tcagM dl tenet fwHl del 
wo tacconto ditto do sh* al 
rIMrUca att dattakwal team. 
ptafarendo concanuaisl Ml oHnta 
poKtfco a maglofo del tempo, te* 
peeceto, parent II taatro 

rappreMrttava III aogo In «iK la 
contraddUfcml del preterite 
MnlhaVano C M mafglore 
chtouza, rleavando M M MUtone 
prtndpatmente ettetke, ma 
aneha MCfada, potttoa a cutturale 
Intentolato.PafHretto.lequeftti 
aUMfcha che rioflito r t » Burgeu 
fatnMam anche alptitMIco 
ItallamrrfiWonetatte-laMphNit* 
taaattwa angafctlca, rattanztone 
oar la hma dlronvanta cha ha II 
mataMltaritao^uom1nl,la 
cvihnlta sat la aalMaiue marcala 

dal la compneenza di germ a 
vatttatena, H MMafan H 
bdMdwam dacha varamahtt 
mum* la ttorla, al dl la iWU man 
•upemcle defl «mra 
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INTERVISTA. Fascino e complessita dell'arte di fronte ai luoghi comuni dei cattivi «educatori» 
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rMbbMaikal|aell%iam«Mrtaatonk*H 
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plaraoaatl -WMiajrMal'«cehb>(tB&B) • 
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Gombrich: lasciate 
che i piccoli 
vengano al museo 

ojUMinu BR auMeo 

D
ue llbn enlramtx pubbli 
can da Einaudl inducono 
ad oLcliparsi di Emsl H 
Gombrich sicuramenle 

urto del masaim) studlosi dl storta 
dell arte hi iratla de II linguaggto 
delte iinniugim (p 201 lire 
24 0UD) una lunga quail to sljmo-
lanle Interv4sla tra to storico e Di 
die' Eribon < Aigomenii del no 
«ro tempo Oiltora e Arle del XX 
*ecoto(p 259 lire 80 000) una 
roccofta dl saijgf e conferenze 
sull arte del Novecento relallw al 
I alllviia dl Gombrldi degli ultiml 
annl DuetesBindipendentiluno 
datl altromachebensi mtegrano 
coiliTOlBendn Hon soHanto I ad 
delto al lavori ma anche il tetlore 
appassloiiato 

Due ptoptiste di gtande Inte 
re«te quindl nonsolo perl inne 
gabtle qualua di chi le luma ma 
sopratwtto per I evidente capaci 
M dl padrorteggiare con un glusto 
equllibnu la possibility di rivol-
gerst ad un pid vasto pubblico 
(pur non sciidendo mai nell ov 
vlo) e fl Inieresaare al tempo 
slesso con argomeniaJiom pie 
namente scientrflche ancheillet 
lore pid allento Ma la dole SKU 
ramenle rara di saper andare di 
ritli al cuote del probtema awa 
Icndosl di un Imguaggio chiaro 
llneare e cht ceno non appiatn 
ste ]a personaliia delto sludioso 
non t? wlo una qua Ilia dl Gombn 
t l i scnllore quanto piurtosto una 
prccisa indtcazlonedl metodo 

Allievo di Sclltosser all Unlver 
sila dl Vienna si trasfensce poi a 
LoniJrd dove dinge I lstltulo War 
burg Interessalo sin dagl) esordi 
al problemi di metodo ha sempre. 
pensato alia slona dell arle non 
come ad una discipline chlusa 
nel) tortus conclusus del solo al 
mbuzionlsmo quanto invece co
me ad uncampodi indagme che 
deve nutnisl contlnuamente del 
I apporlo di altre discipline Da 

comune Cost quando gll ho 
Lhlesto quail consigli daiebbe ad 
un bambino che st accinge ad 
ennare per la prima volta In un 
museo mi ha nsposto sempHce 
menle che «a un bambino come 
ad ognuno di noi suggerirebbe di 
enlrara senza pregiudizl e di cer 
care dl godere di quello che tl 
museo offre senia preoccupa-
!toni di carattete inlellettuate e 
sopraftullo senia ascoltare gli 
stoBan degli educalon» Indeflni-
nva secondo to studioso I arle 

Arte e culture contemporanea 
___ «Credo che Tipertrofia della 
specializzazione sia la morte H I 
di ogni attivita inte!lettuale» # # 

qui I apeitura inevitablle alia sto 
ria ma anche alia psicologia della 
peiceiione (mdicalivo il sodali 
zn) con Ernst Knz storico dell ar 
le Viennese che sollecitato da 
Freud diventera un tmponante 
analista pur non abbandonando 
to studio delte relaziom tra i due 
campO e alia tisiotogia della \n 
sione sino agli scambi frequenti 
con il cdte lilosolico graze alia 
lungaamlciziacon Kail Popper 

Ma sopraMutto va nconosciu 
la a Gombrich la capacity di awi 
cmarsi all arte abbandonando 
ogni soru di preconcelto e luogo 

non deve essere viziala dal luogo 
comune che soltanto apparente 
mente ci awcina a quell univer 
so cosl complesso eaifascinante 

Un esempio' Gombrich si h 
sempre batiuto contro I opmione 
- ampiamente diffusa -che con 
sidera II manulatto artisttco come 
espressione di clo che si chiama 
nduttivamente «spinto del lempo» 
e sesivuole -gusto di un epoca> 
(dove naturalmenle I epoca vana 
di volla in volta secondo il secolo 
d appartenenza dell opera) co
me se I ane e I artisla fosseio una 
sorta di prolezione spontanea e 

EnttttLQunbiKn 

di iatto prevedibile di un quake. 
sa vislo come umvoco e rappre 
senlativo di un inlero periodo 

Gombrich bisogna comunque 
licordare non e solo studioso dl 
arte antita Fid precisamente e 
unostoncoche puravendonvol 
to La propria altenzionc principal 
menle ai latli e alle problemati 
die dell arte del passato non ha 
comunque rinunciato a nlletlere 
sulle raglom dell arte del nostro 
tempo Eindicalivapijilidii^isicu 
ramente la ncenda telativa alia 
sua lesi di laurea uno studio sugh 
affreschr di Giulio Romano nel 

Palazzo del t£ a Mantova decisa 
mente onentato quindl ai fasti 
dell arte del passato Tutlavia 
Gombrich ammetle di essete sta 
to inlluenzato m quegli anni dal 
la pitlura di Picasso nel senso 
che I aver individualo in Giulio 
Romano la coesistenza di due sti 
h unoclassico severo lallioma 
niensta stravagante gli era den 
vato da un suggenmento della 
conlemporanelta "Quando sen 
vevo la tesi» mi ha detlo a questo 
proposilo -non conoscevo atten 
tamente I opera di Picasso ma sa 
pevo che colu I che era considers 

Paola Agouti 

to come I miziatore del cubismo 
si awa leva sia della dtslorsione 
delle immagmi sia di un idioma 
neodassico quale quello ut̂ lizza 
to per i Ballelli /?"sst Go confer 
mava I ipolesi che un artisla non 
e sempre legalo ad una sola ma 
nierama puocertarecontempo 
raneamenle soluzioni diverse 
Questo dimostia inoltre come 
locchio dello slonco dell arte 
possa essere sollecitato anche 
dallarlea lui contemporanea 

Un alicnnazione esttemamen 
te interessante che conferma 
quanlo sia dannosa quell assen 

E fl superuomo tocco l'infinito 
*LBUTOrei.lM 

L
a vasta lelleratura cntica 
sul rapporto Lcopardi 
Nietzsche si arncchisce di 
un contrlbulo imporlante 

ciin la pubblKdzlone del volume 
dl Anilmo Negri /n(emwKiiispfl:i 
pel elemo rtlonio Nietzsche e Leo 
ptmli Gift la raccolta del pnssi in 
tui il filosofo di Basllea parla dl 
Lcopardi cspfictlamente o anche 
solo implicltamcnte dtivutu al 
I altenla c sensilnle cura di Cesa 
n tialtinbtm iRIedrlch Nietz 
-iclie Interna a Leopard' Geno 
vn II Mclangolo 1*192) ha rap-
oresenlatu un momento essen 
zi.ilt nell dffront.irc una queslio-
nt i hi' M presenla ormai 
rKcimnte IM'I nostm stxolo - c 
nun solo poi mollvl di mera TKO 
sinizlont flliiloglia-vollaadefl 
Kite <|unnto il nkhlllMTio leopar 
di inn <ibln.) Influilo IM.II elaboru 

zlone di un pensiero cosl com 

Elesso e per molti versi «inBattabi 
-comequello nielzschiano del 

l«etemoritornodelleguale» 
II libro di Negri coglie con gran 

de lucidity il rimteo essenziale 
che articola il pensiera dei due fi 
losoli sopral'utto inlomo al pro 
blema delb spazio e del lempo 
due nozioni che dopo Hegel n 
marranno cenlrali nella cultura 
curopoa dell Ottocento Percom 
prendere la porhta (eoretica del 
la qucstione £ bene ntoidart 
che per Hegel I espressione lem 
po cosmico (che equivale all «m 
tin no andar del tempo- leopar 
dlano o all -ctemo nlorno« nretz 
schiano) e in se Lontraddiltorw 
il lempo puO esseie tont epilo so 
lo tome toncellv ed esisle nella 
sua slormta m quanlo pratjeMo 
umano Tra Temijo ed Eteriuta 
esisle percio una dicolomia cs 

senziale I uomo in quanlo enle 
slorico pud concepire il tempo 
solo nell ambito del suo/ceion 
crelo mentre lEtemo restando 
ittdicibite non puo essere oggelto 
di discorso fiLosofu.o Rispetto a 
questa acquislzlone hegehana 
che sarebbe troppo lungo in que 
sia sede sviluppare sia Leopard i 
sia Nieizsche si trovano in rotta di 
colltsione sebbene in modo di 
iieiso 

Anche per Leopardi iltempoe 
lo spazio non sono cose ma 
idee cio£ sono nulla in quanlo 
rose a se siaml ed estranee al di 
^.orso umano «ll tempo - egli af 
terma nello Ztbaldune - non e 
una COM Esso * lino accldente 
delle cose e indipcndenlemente 
dalla esislenza delle cose e nulla 
e uno actidenle di questa esi 
slenza o piullosto e una nostra 
idea una parola | / io 4233 \4 
dn 1826) Ma per L-eopardi otlw 

il mncello c. & I immagmaznine 
che paria un linguaggto direrso 
da quello propnamenle dtscorsi 
vo e I immagme evoca appunlo 
il sitenzio collocandolo nello 
scarto esislenle tra sigmlK_ato 
propno della itrcee la sua detei 
nimazioneseriianlitdprarisa 

Nel FrammPiil" upornfii rfi 
Stralone di iompsuco the i> slalo 
sentio un anno prima di questo 
pensierozrbffldonn.0 - chevicnn 
analizzato con molto aeume da 
Negri Leopardi lomi nolo so 
stiene hnfmila della maiena Egli 
lutlavid non ^ostienc 1 infimla tlel 
niond > Pet lui il "nindt) e la mo 
dalitd concreM dell esisltn/a la 
quale e deslinala a linirr Li m i 
terra e etemn i moudi sono limn 
Ma la materia per lcopardi e 
spazio coC miltii (inteso tome 
puta possibiliQ dell tsisttn/a) II 
nulla ^ eltmn in quanin syiiizm 
(e percio indnibilc) il mondo L 

Imito in quanto tempo Ora non 
c e dubbio che anche Nietzsche 
awerte I in^>presentabilit3 con 
celluale dellEtenio e sente per 
ufl la necessila di nascoiidersi 
dielro »maschere- e «figure» che 
jjnno inierpreldlt In lui lultavia 
nijisce proprio u.uella -wolonia dl 
vendelta- verso la liadizione me 
ladsica nmproveratagli da Hei 
degger e the egli invece nmpro 
veiaalorioaLeopapd 

La formulazione della (eona 
dell "Etemo rilomo delluguale 
th t awicne nei capiloh (entrah 
dello Ziirtilhmjio e intnnseca 
menu aporelKa dal punlo di vi 
sta likisolico i_omc pufj mlalli 
I Idenmo lornare a se sles<o se 
non si e mai mosso da IP II movi 
menlo presuppuiie una diiferen 
^ir infalti non e possiblle mmer 
ijcii due volte il piede nella stes 
sa at qua del flume Gie in lui agi 
scano I I acquisiziom della IISKB 

poslmectamcislica e poslmate 
nalislica incui lenergiavieneso 
stiluila allamaiena tomeoppor 
I una menle e moflo doc u men Id 
tainente sollolinea Antimo Negri 
non tog lie the n manga unsollo il 
suo |rt.nsitim dal punto di vista 
leoretici> Heidegget tomprende 
ra |>erle"anieme per I appunlo 
queslo -roveseiamcnlo della me 
talisita» operante nella medua 
zione nictzsc hiana e tulmmanie 
nella lomiiilazicine della tcona 
della "Votonl idipotenza-

Anlimo Negri ̂ oglie bene que 
sia drfferenza tra Leopardi e 
Nietzsche pniprio laddove mette 
in nlitvola differenza Ira il supe
ruomo. metzsthtano c I uomo 
leopardiano *l uomo leopardia 
no t i l t si dispone a viverc queslo 
destino non (• I (/iVuneiistrt (il 
suptiuomii) nielzschiano Un 
aiwjeiiioss conlrutotrenlt 
maltuale qiunto si vuolc egli 

za di scambio e di dialogo che 
tende a separare to studio della 
culture contemporanea dall ane 
del passato >Appartengo a quel 
la generazK>ne- ha mfatti sottoli 
nealo Gombrich nbadeiido un 
concetto gia altre volte espresso 
•che e convinla che non ci si pos
sa pone nuovi e interessanti inter 
rogatlvi in arte senza conoscera i 
prot>lemi genera h L ipertrofia 
della specializzazione mi appare 
come la morte di ogni anivua in 
tellefluale» 

Tutto questo e veto e deve lar 
rlflevtere tuttavia non si puo igno 
rare che il Imguaggio artistico ha 
registrato nel XX secolo in molti 
suol aspetti una radicale conte-
stazione del codice esletico Co
me studtare - gli chiedo quindl -
I arte degli ultimi cento anni' "II 
solo consigho che posso dare- n 
sportde Gombnch « quello di 
non adenfe immedesimandosi 
all ideologia degli arrlsti facendo 
proprie le forme di autocelebra 
zione presenli sia nei manifest! 
sia negli scnth Chi deve occupar 
si della stona dl questi movimenti 
deve stacearsi da ogni forma di 
pregiudizio ma anche da ogni 
coinvotgimenlo persona le-

II nschic c £ ed e forte perche 
si tratta di una matena per molti 
aspetti ancora troppo vicma al 
punto di vista di chi la deve stu 
diare 'lo credo» mi dice -che si 
curamente sia possiblle scriwere 
dell arte del Novecento ma in for 
ma dl cronaca annotando cioe 
la successione dei movimenli e 
conessailsuccessodiatcumarti 
sti Ma per farlo bisogna adoltare 
cnten diversi da quell i utibszatl 
per I arte del passato Vorrei 'are 
un esempio quando si scrive la 
stona dell arte del Rinascimento 
si devono evldenziare i percoisi 
nnttacciando quel la linea che da 
Perugino procedeva fmo a Raf 
laello e da lui a Giulio Romano 
indlvlduando cosl una possiblle 
coerenza Al contrano il culto 
dell originalna a tutti > costi inlro 
dono dalle avanguatdie del pn 
mo Novecento (un ideologia del 
progresso che come ho impara 
to da' mio amico Kail Popper de 
nva in tondo dalla Metafisica di 
Hegel) ha azzeralo nell arte del 
nostro secolo ogni possibility di 
coerenza detemiinandoildilion 
dersi dl molle mode dove £ sem 
pie pid difficile tjovare una logica 
coerente-

Per concludes Professoie t f i 
qualche giovane artisla che la in 
leressa e sul cui lavoro le piace 
rebbe stnvere qualche pagma di 
arte' 

•Conosco per sotfermarmi su 
unambiloinglese illavorodiAn 
tony Goraley Recentemente I ho 
incontralo ho avuto un dialogo 
con lui che tra breve sar& pubbli 
cato 

non intende superbamente esi 
liarsi dalla citta degli uomini co
muni" (p 34) 

Si comprende cosl anche il di 
sprezzo che caratlenzza il giudi 
zio su Leopardi dell ultimo Nietz 
sche Leopardi sa che la volonld 
rappresenta I ultimo tompimen 
lo dl un impotente sfida dell uo
mo alia propna Imilezza cutmi 
name nella tecnica tiofi nelle 
stremaliguradellamelahsita la 
pona tra EtemiW e Tempo resta 
in lu aiiKelliiahneiile imsolta 
ma permane nella poesia Per 
Nietzsche invece nappropnarsi 
della Kirn alienala dalla filosofia 
occidenlale nella figura dtlla tra 
scendenza si presenta antora 
come compito della volonW e 
nentia allora ancora una volta 
nella prelesa immortalna ed eler 
nila dell umano 
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