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BIENNALE. Oggi Finaugurazione mentre arrivano le critiche: ecco quelle di Bonito Oliva 
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Un Noveeento 
senza storia 

INiUJACDNSDHWZK)NEgenenile,ili-piimoimpatio, 
diqu^l^ed^rieddtafBennalevenejianacoinci-
tfcnlecQfiBaaitenaiiod'attMadell'lainjzione.SdiHi-

citepolwevltawdiriterl^sijI^loaBainosiiactiesvtluppail 
tema trawitorip"'*|enilrae alterlia> iitenuloda Jean Clair, di-
reltore del sattore . ^ vfdve, OMtoWino pa presligto a cete-
brere II eentenatto slesso. jrlratti la mostra dalia suasede 
eletflva In Palajm GtaSsi scivola-invastvamwie, neBe sue at-
linenze piu tecenti, nel'Mustt Cdne* 6 nelb stesso Padlgfio-
ne lialia nei Giaidinl. Presenza dunque de'|ibera|amente do-
mlnante, come del reslo reso eben v is i t * anche dalla di-
sparilS dl consistenza dl vtjhimi Ira 1] caialogo di quests e 
quelle deB'inteia restante Biennale. Tradiaonalmeiite que-
rfa affldata invece alle presenze, non a toito fortemente se-
lettive, dei Padiglioni naztonalj. Npjl&ieVper l'nccaskme aVa 
mosna •Percorsi del gystcw, i i iMWp j fiwale e In Ca' Fesa-
ro, che si e assunto il cgmrtefflLiai qMSfcheeffeltivD, seppu-
re assai ridotto, sguakdo rein}s$IHt«> sulTatthrita esposiHva 
cemenariadelrfetlUizloiieveneziana,. 

' |n paiticdare quelle,del &ajjcese.Cfisai,.del polacco 
Opallta, del grace TaMs. dettoaatunlte.rw Viola, deldanese 
Oban, deH'Migtese KossoB- a cU^poadelquali 6 dedicate 
I'lnlero padlgltone del rtspeflfvi p$eslr|0iib1e presenze slia-
niere cetto rnaggloimenie signifitative. Attrawiiso le quail si 
aprorto prospettive dl intelligenza dl component fondanU 
delia reaka del nostra tempo, Ira spazi soclotogKl, spazi in' 
trospettivl aruilifci, e spessori antropologfcl, d'una comples-
sHa e varieta insospeuata nella tesi plnttosto riduKtva che 
presiede alrimpostazlone pur composite ed eclettlca delta 
mosda proposta da Clair. Ed ami, quarto ad un ritomo d'at-
tenzlorie al patrimonii) detClmmaginaria .anttopotogico 
[che alllnizio deglf anni Seltanta aliment* quelia die fu al
lots ohlamata appunto -arte aptropologlcaii), se ne pu6 no-
tare la ricorrereta fra le pwa^diveree proposizfoni appun
to dXOfeen, del canOdese, fVjlWi&'del braslHano Bspo do Ro-
sarlo, del citato Irarraraba!.-?>> -

Dl fronts a una edlzlone della Biennale che appare aver 
recuperate un'aUenZione alt'opera e alia sua ordinala pro-
posteione, escludendo dunque gl! estremismi un (>o' beceri 
ed effimeri )e gli artatl scandafea)ii present! a puro titolo dl 
provocaztone nell'edlzlone del,199S, ma che ha cassato an-
ikM rliormato la sezlorte gkwanlle ^Aperto-, vinualmeme 
oppoftuna cumpensatnce ifepetlo alle presenze nazionali) 
ci si puo tultavia chiedere se cloMsuW aifficiejite a conligu' 
rare I'aHkplalo e conflKluate voltodella.£oNeinpon>rtelta 
della riceica, E c'e sicuramente da dubitame, trattandosi so-
lUwildalmSnte in geSOBJ^^ celebrazkisuhe dl proposi-
zkmt l « t ; k q f f l i i ^ a w « ) ^ 5 t i presenti. co
me p^gsempio n ^ ^ p t o p i u t o M l Pad^lione tedesco o 
qusWrnei PSdiglioiw olandese, non sembmno sufflctente-
mente forti. Mella partecipazione ilaliana splccano netta-
mente per opposte ragbnl, e dunque ai poll estreml, la pn>-
stlglosa, sllllzzala invenliviia plastica del vesliti-sculture di 
Capuccl. e II ravelta Immaginatluo esistenzialmenK altema-
tlvo di Trafell, ma la prqraslzlone compleswa appare eclet-
tkamente confusa e pletonca, Al i•• wraiiii diversl padiglioni 
nazlonali si alferraano pet1 chtavei&i propositiva. Cosl. per 
csempio. quello spagnolo nel conlumto Ira rimmaginazio-
ne Ironies dl Arroyo, assestalasi ormal In grande stile ptttori-
co. e I'eleganza inventiva spaziale della scultura dl Allaro. O 
altrinwnt), nella sua Ireschezza anche un po' ingenua, II Pa
dlgbone egizlano. o per intensita progettuale quello Israelia* 
no, o pet varieta di documentazione d'una qualincata tradi-
zkioe plastica poslbraneusiaiia quello rumeno. Per fare an-
cora qualcheesempio. 

E SSENDOS1 POSTO il problema <roppo ordi. come 
sempre accade sclaguratamente In Italia (si vedano 
le mlnorHarie e sporadtche celebraztoni del cinquan-

tenario della morte del "leader- del Futurlsmo Rlippo Tom-
maso Marinetil). In questa Biennate del 1935 si e perduta la 
grandc occaskine di una rievocazione che ripacorresse sul-
I'asse storico, onziche appena metastoricamente, il secolo 
trastoiso attraverso il conlionto dlaletUco fra I'lifltcklitS del 
panorama artisik-o, della quale le eM»sizioni della Blennale 
sisunolattecassadi rtsonanza.e l& realta della riceica. La 
mostra •Percorsl del gusto* in pa too Ducale, e le^w lo co
me ptoprki rifcrimento quanto fu ptoposto nel tempo entro 
II Padlgilone Centrale, non riesce certo in un tale compile 
Per di piu ridultiva nei tagliocome risulla subito e spesso an-
zi molto sommaria nei riscontricon gli eventi salienti elfetlivi: 
sono troppe infatti le ontissionl ingiuslificate dovute cetta-
mentc ad una ricognizione in vcnli a volte eccessivamente 
dislnwlta. Piu stlmolanle dunque, appare la sezione dedica
te a dJrandi cicfi decoraliii e art) applicate 1S45-I934.. ap
punto in Ca' Pesaro. Ne d'allra parte la grande invasiva mo
stra pioposla da Clair ha quakbe attinenza roale (se non di 
caratleiedecoiativo)tonl'occasionedeicentenaiio. 

Direi anzi che rispetlo al ruolo anibizioso che si e dato, 
•Idenlita e alleiila- indubbiaincnte deluda. E non tanto per la 
dlscutihile ma scontata patiialiti del proptio assunio che in 
una fantasia crilica metaslorica rifiuta ognt considerazione 
deila realta delia rfcaca sul piano del linguaggio; e nemme-
no tanto nel coiibonio fra inodcrnita, quale mito piogiessivo 
(come nella linea maggiore dellavanguardia fra Cubismo. 
RlturisrnoeCostrultivismoi e modernity invece per conlrad-
dizione (come nella linea che cone da Dada a! Surreali-
smo), eancoia Iraqueslc.virtualmenlcconliapposle. epo-
sizinni di conservaziune innoualiva. Sotprendentememe la 
mustra delude anche nella mancanza di chiarezza espositi-
va rispetto al proprio assunto, pur appunto di peisd limitati
ve i.' ciicoscrivenle: allieltanlo che nella diseguale qualita 
delle open; espostc, e a volte petslno atiche nelta pletoricita 
di queslu c nei lom altollamento ingiuslificalo. E inlastidisce 
pot quetl'lngenua ambiguita ili un insistenle conlronto lette-
rale per asaii opinabile affinilJ Ira \isibili(a di esiti scientific 
analilicl e appaienzii koni^rafka dui risullati della riceica 
ailislica, pid o meno coeva. Nel tiionlo insomma di uno 
sguaido del tutlo esierinrc e incerto nella stessa valulazione 
qualitative 

Complessivamenic, in uti'impiessbne di primo impalto. 
mi sembla che nella sua "Ifi* etlizione la ffiennale veneziana 
si propotiga sotlo il segno di un deliberato rallentaniento pill 
che della soUedlazione ad una rillessiont e ad una inleno-
gazione sul presenle; e si direbbe nella prevarcante pieoc-
cupiUlone d una certa iiKindanilS che lende ad assommare 
Indisllnlamenle gli eventi, al di la di ogni loroeffeltiva conflit-
luatita. in sensii apjxinlo transcritico. transtonco, e dunque 
piutlosli > Irrea le e i nuulcntk.-o. 
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L'astrattismo n^ato 
Oggi i! presktente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 
inaugurera uflicialmenle la 46s Esposizione d'arte della 
BiennaJe, quelia che celebra il centenario della pill presti-
giosa istituzione culturale italiana. Intanto, suHmsieme di 
mostre che compongono l'ilinerario storico e crilico di 
questa Biennale, cominciano ad accumularsi critiche e 
coilsensi. Oltie all'opinione del nosiro crilico Enrico Cri-
spolti, qui accanlo, ecco il paiatiedi Achille îtitoaQJivaiv* 

DALL* nosrta wv»r* m 
JOLANM BWMUNI 

• VENEZIA. <Questa e una Bien
nale cite da le spalle al tuturo e 
guarda al pa&ato», Achille Bonilo 
Oliva, il grande sconlitto di questa 
edizione del centenario. a Venezia 
ollre che per wdere la mostra per 
ptesentare la sua «Asiana>, non de-
nioide e spara a zerc-sutrimpianto 
di Jean Clair, rivendicando la fun-
zione di lAperto-, lo spazio oifetto 
ai giovani anisti, che iisuosucces-
soie non ha voluto. >OgnunO fa 
quello che sa tare e Jean Clair ha 
latto la sua mostra slorica e not) un 
ptogetto per liniera Biennate>. II 
problema, sostiene Eonito Oliva, e 
che "nulla avreijbe impedito dl ia-
sciaie in vita quello spa?w che 
consenliva dl documentare la ri
ceica e i nuovt linguiiggi. I'urltop-
po lo slorico non sopporta un pie-
sente che cuntraddica lasuate^.e 
albra applica una rmiozione rr>en-
beun crilico deve accettare ilprin-
cipio di tOEilraddizioiie, -Apertoi 
era proprio quello. anche j>ello 
spazio fisico comune a lulti. Ladif-
fereraa e tutta qui, il giudizio sulla 
niia Biennale passava attraverso la 
enma deil'ago di Aperto mentre 

nell'edizione di quest'anno I'ac-
cento cade sulla sloria». 

Ma la mmba ttodci hi qionto 
tale non 4 risca a bituuMnteT 

Intanto ci sono molte opere di 
troppo e poi c'e la discriminazio-
ne verso l'astrattismo. Dall'altra 
parte defl'Adriaiico si fa gia la pu-
lizia etnica Non vorrei che-da 
questa si facesse un'altra discrimi-
nazione, certo meno grave, meta-
lorica. verso i linguaggi dell'arte. 
Jean Clair dice dl essere angoscia-
to dal tondamentatismo islamico 
e poi discrimina Carte astratta che 
ha alle sue spalle, nella gran par
te, la cultura ebraica. Ma vogliamo 
stare un po' attenti? 

Ma a mlano Omul I'attratH-
aaw c' i . Perch*, allom, a alwri-

Intanto perch* la discriminazione 
£ dkhiarata a proposito dell'arte 
americana dal SO in poi C'e Ma-
levic ma Clair si conlorta con la 
sua conversione al figurativo, 
quando it povi^etto era costretto a 
quelia scetla per le piessioni della 
burocrazia sovietica. Clair Fa una 
chirurgia plastica dell'arte con

temporaries espungertdo eld che 
e fuori dalla sua linea. Ogni tanto 
da piova di buona volonta e, allo-
ra, mette il >Neroi. di Rauschen-
berg oppure sceglie le lorme eroti-
co-allusive di Cascella. Morris e 
Fontana. Insomma, quando proca 
ad aprirsl all'aslrattismo h> fa con 
una assunzione fredda. episodica 
e prelestuosa. £ aftetto dal mal 
Aanoese... w a* ; 
iSCoftint»nded|fa? 
Jllnaifrantfese inajieslo caso * la> 
puntigiiosita cartesiana che fa re-
gredire il dibattito agli anni 50. Al-
meno, allora. la querelle era lega-
ta airengagemem, mentre o ^ l 
non mi pare proprio che Jean 
Clair si possa definire un intellet-
tualeimpegnato. 

Duett* rinwiloni * itfttttono, 
M C M 4 » M, wche ml Mdbjjht-
iff 

I giardinisonosguamiti. Nelpadi-
glione italiano vi sono presenze 
non motivate ne per qualita ne per 
inlento di documentazione, lo sal-
verei soltanto Clemente. Spaltetti, 
OntanieNunzio. 

Aiwba aal padilMnl airanlerl n> 
Dam al tanta la maacMza d 
unlnpninla dhetthaT 

1 padiglioni stranieri agiscono nel
la loroautonomiae, quindi, qual-
cosa dl buoiio c'e lo, sulla base 
dell'a^omeiilo che Carte n on 
pud essere nazionale. se pensl, 
per esempio, ai 400mila turchi 
cbe vivono a Beriino, portatori di 
comaminazktni positive, convinsi 
i piu important a esporre artisti di 
altri paesi o artisti senza padigiio-
ne. 

Non ha vWto nlenta dl kitarm-
leBtequett'arno? 

A me sono piaciuti il padiglione 
tedesco. I'australiano, il brasilia-
no. il russo. Sono situazioni dalle 
quali ci giunge un'inlormazione 
su cto che accade, grazie anche a 
una fase di euloria creativa. dl 
espansione, di apertura. II padi
glione Italia invece sembra un'of-
ficina di riparazione. si espone per 
riparare ai lorli. 

knewma, UD £udbk> Mto ne-
gaHvoT 

Non sul fatto che si scelga un di-
retlore straniero. poiche Carte e 
transnazionale. E nemmeno sulla 
Biennale come istituzione. Si put* 
criticare una edizione ma non 
limponanza di queslo appunta-
mento di cui dovrebbe larsi carico 
tutta 1'Europa. Non csiste lorse un 
teatro d'Europa a Parigi? Altera 
pud esistere a Venezia anche una 
Biennale europea. 

A Palazzo 
Ducale 
le evoluzioni 
del gusto 
m VENEZIA. Come certi tigli non 
deslderali, la mostra inaugurala ie-
ri a Palazzo Ducale con il titolo 
•Venezia e la Biennale, i peicorsi 
del gustot, e cresciula rotiusta e un 
po' contorts. Robusta perch* 
espone molte opere di grande 
qualita, nella sezkme sulle presen
ze irrtemaztonali e in quelia dedi-
cata all'ltalia; un po' contorta per-
chf, probabilmente, non avendo 
avulo nel dtfettore del settore ara 
visive della Biennale il padre legHti-
mo, ha avuto invece diveisi padri 
putativi e quindi diverse ispirazionl, 
llrisuttatosono 107 opere dlpftw-
ra e scultura nella sezbne sulle «ar-
ti maggiori> piu un peicoiso, che' 
apriti nel prossimi gkxni a Ca' Pe
saro suite arU decorative e i veui di 
murano, 

Jean Clair non la voteva e ha po-
lemlizalo slno ali'uHimo con II suo 
moavo ispiiatore,' una storia del 
gusto attraverso le scelte compiute 
dai direBori, dal pubblico, dal mer-
cato, nel cento anni di presenze ar-
tlsUche alia Biennale, Fotse anche 
a causa di questa ostilfta, le tele e 
le molte, impcHtanti opere di scul
tura, soprattutto italiana (BistoUi, 
Mascherini, Marini, Messina, Ro-
manelli), sono piultosto soHocate 
negh' spazi angusti del Palazzo Du
cale, Ma I'idea della stDria del gu
sto, ha delto II direttote dei musei 
civiclveneuani Romanelli, ha con-
sentito di riunire nel cornitato 
scientifico persone che, attraverso 
diversi centri di riceica, hanno por-
tato un contribute importaiite alia 
storia della Biennale, lanche grazie 
alia possibilita avuta in questa oc-
casione di consuUare gli archlvi 
ddl'ufHciovendite-. 

Nelta parte della mostra dedica-
ta alle presenze intemazionali, che 
si concentra soprattullo sugll anni 
che precedono la prima guerra 
mondiale! colpwrotto sopral(ultt> i 
quadri simboListi di"Pran2 von 
Stuck, fra gli altri -II peccato», espo-
stoalla VU1 Biennale nel 1909 insie-
nte a •Scherzoi. pure presenle nel
la attuale esposizione.. 

L'atteiizione verso 1'arte italiana 
si concenba soprattutto sul perio-
do a partire dal primo dopoguerra 
sino alia Biennale del 1972. Slpa^ 
te dagli anni Venn con Cadorin, 
•Le labaccaie., e Canfi, 4 Dioscu-
rfc, per passare a una ampia rassc-
gna di Novecento. a Severini. a Si-
roni, a «Mertggio» die Casorati pre-
sento alia Biennale del 1924, pet 
continuare con VirgiTio Guidi, «La 
visita^ e iTramn. In uno sforzo di 
documentazione completa che 
passa per Morandi e per la Scuola 
romana, Del 1930 e -deu des An-
gesi di Alberto Savink) nientre del 
1935 e «Ritratto del chimigo Pa-
squalincu di Renato Gutluso, Non 
manca la sezbne «ll futurismo e 
I'aeropiltura* per poi procedere 
verso il secondo dopoguena e gli 
anni Cinquanta con bellissimi Afio, 
Santomaso, Burri. Morlolii. sino 
agli anni Sessanta e Settanta di 
Gtosetta FkTOni e IYam;o Angeli, 
De Dominicis Tano Festa c Gasto-
ne Novell), Valerio Adami. 1 U.B. 

UBRI. Laterza debutta in letteratura 

Arrivano «I sonagli» 
a 

• ROMA. Latcrea ha lesteggiato leri il de-
butto in lellcralura. La cosa edifice di Be
nedetto Croce afiidrt la sua prima collana 
di narrativa a GiampaoLo Rugarli- Si clua-
ma "I sonagli". sono lesti bn^i ma non 
roinori (si le^ono in un'oral dei piu 
grandi scrilton modetni e tontempora-
nd, presemali al lettore the dev'essen; 
inizialo o a quello piii atlenlo. che pud 
apprezzare una gemma vcuvala in un 
grande libio. da un allro v piu ^mali7ialo 
letlore. In geneie ima lion iiiloj uno 
scrittote disposlO a londividire una pas-
stone, a svelaie un ii'grclo. a mostrare 
angoti p<x:in.on'»1K.iutidimi>l|y Irequun-
lali lui^ i i Ictician Lidia Havew. the per 
•1 sonagli- ha steilo c prcsenlaio un br.i-
nodi Allaioii\ Virginia Wonlf nella liadu-
zmne di Nadia Fusim. ha tpiegalu la sua 
intenzkine di pnipuiri.- "it peitorvodi un 
amore pi'i invil̂ irc alia Iciiurci. c mm |x-r 
indiearefaiiliscriicialiirie UnoKiiltorce 
unlf'ilorecim una sua huttoijac pui que
sts *a ĵ iSM-'tiRia't'. gi"efirn' lâ <»rare ^u 
una pagina- L'idi'a. iiisoinnia, e di |mj-
dune letiori "i>or ci »utagio» atuavtrso 1̂  
passionc per la letteratura the o sempro a 
rischio di spcflticisi in uu moiido dô T.' 

fll'approccio indiretlo. quello della fabula 
- come dice Rugaili - resla comunque in-
icsliiuibite" 

Francesca Sanvilale. che guidera la lei-
turadc in twtlaglia dl IWj/eitoc'tratlada / 
fiifceruMidi Victor Hugo, ha poi raccon-
lalo il suo vmggio nella letieraiura liancc-
sc dell' Ottocento dove (prima di Flau-
h<?rt > ilromanzocontempoiaiieosiawu-
da nei rhtaronLuri. nellc digiessiimi chu 
pifosono eisem Idle tunic iianazioni a 
sC. Come la Butiuglia ili W'tikikm. appun-
lu, die Hugo - a diflerenza di Stendhal -
vcdi't'ggeilivatacaine m un yrynde allie-
scu. t' IJOII lilt^la dallo sguaido del ^uo 
Ijcrsonaggir, 

•I sonagli", lascabiticnloratiadiecimild 
liiv. suno in libreriac'Jii iprimi qualtroti-
toli il munologp etc flgnmde inqaeakm.' 
da / ImH'lh KtiamKGor dl Dostoevskii. 
picienlalu da ptniumiiio Placidu. II mv-
JdJroncmdiC'eclitw. pro|josloil^i Michc-
li' PriNco. FPIMH'(iifK'ontino'(itl'iituvinV 
lo. preselltato (ki Scbasiiano Addauio, c 
Lfi tamptitht tit Abtlmo da U' ii'ilk' p unit 
luiife. ton IwitiM guidal.] da Siflano la-
tcmuzzi. 
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L'lndice di giugno e in edicola con: 
II Libro del Mese 

II secolo breve 
diEricJ. Hobsbawn 

recemito da Didier Eribon e Bruno Bongiovanni 

Africa 
La politica e I'epica: libri e rivtste per capire 

Pretnio Italo Calvino 
/ vincitori 

Dentro to specchio 
Anna Carabelli 

John Maynard Keynes, Traltato sulla probabilita 
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