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Learchitettura 
veneziane 
Stete a Venezia pet la Bennale' 
Erilrate in librena iroverele un 
classteo delta stona dell architetlu 
ra che (oma nslampalo da Marsi-
lb dopo la prima edizione del 
1983 iaithitetturaverrezKinadel 
pnmo ttmascimetito di John Mc 
Andrew a cura di Massimo Bulga 
relli vt servira da magnifies gutfa 
per leggere tra i monumenti che vi 
attomiano, quelll ttello sltle dl ban 
sfelone deUa Oadizione neogotica 
verso la cuttura rinnovata tra Qua! 
noeCinquecento da palazzoDu 
cale al Fondaco dei Tedeschi, da 
S. Maria del miracoli alia Tone del 
I Orotoglo in piazza San Marco n 
visitandoij con I occhio del grande 
studioso amerxano scomparso 
nel 1978 

MWMHI/1. 
La classifies 
del top 20 
Per aflluenza di vistatori gli scavi dl 
Pompei si sono aggiudrcatl i l l 0 po-
sto nel mese di maggio 95 con 
22S0OO presenze Seguono it Par-
coeilPalazzoReale di Caserta poi 
Noma col Palatini) e U Poro Roma
no. Flrenze detiene il 4", 5"e 6" po 
slo lispetlrvamente con gli Uffizl i! 
glaidroo di Boboli e le gallene del 
fAccademia Trvoli occupa 1 oft) 
vo e anche II Iff posto con Villa 
d Este e Villa Adrians In 9> posl 
alone le Cappclle rnedlcee, ancora 
a Flrenze In fondo alia classlflca, 
due new enoy it Cenacolo rfncia 
no dt Mnano (19s) e tl Museo del 
BaraeUo ftorenlino Escono >| Mu
seo C l̂zio di Torino e quelto di San 
Marco di Firenze I dati sono del 
mimslero del Bern culturali ralfron 
tall a quelli del mese xorso 

MiM«i/2 
Unpremio 
alMorandi 
II piemro europeo Museo dell an 
no 1395 e stato assegnato al Ca 
stello dijingso" in Svezla alia pre 
seme del segretano d0 Conaigto 
d Burqpa e alba autonta special 
commendation" al Museo Giorgio 
Morandl di Bologna perche ollie a 
presenlaie efficacemente lartlsta 
e nel cuore della c>ua silenzloso 
chiaro pulilo doialo dl caflellena 
e bookshop cosa rara dei musei 
Italian! 

Mltano. 
I maestri 
diBrera 
E uol dicono che 1 arte non si la 
nelle accademie' La grande retro 
speitiva 'La uita di Brera due se-
coli d> scultura- drmostra die la 
scuola serve a qualcosa 150opere 
dl 22 docertli dl questa glonosa all 
tuzione - dal 1770 at 1993 - sono 
esposte nella Sala Napoteonlca 
dell Accademia sressa e nel Palaz 
zo della Petmanente lino al 23 lu 
ulto ftel 02 6551445 Catalogo 
Fabbrij Daltepaca neoclassica a 
quella romantn.il dal vensmo alle 
sperlmenlazioiu conlcmporariee 
troMamo msreme rianchi Grazio-
si WiKtl Mardiesi Marlni Manzu 
Fontana LduePomodorolnunoi. 
casione diffiutmenle npelibile 

Roma/1 
Fine 
della primavente 
Fino all 8 lugho £ possible vtsilare 
nelle scudene di Palazzo Ruspoli 
la rasseyna (male -Pen-Orsi delle 
moslie piesentale durante la Pn 
maverilcRomana 1995chehaspa 
ziato pel oltre due mesi con espo 
sizlonhn 16 luogludiversieben63 
ariisti Oiganizzata dall Associazio-
ne romaiia gallene d arte utodema 
(Argam la -assegti3 piemia ogtii 
announ pitlore e uno scullore per 
il 1995 nspeltivamcnle Gianni 
Asdrubali e Alexandra Porfidia 
che realizzeranno un la«)io per 
I albergomuseo d) Fiumara Arte a 
CasieldiTusatCefalu) 

Roma/2 
Bernardo 
Sicihano 
Ailagallena-IIGabbkincv via della 
Frezza 51 fino a tutto luglio una 
trenltna d\ dipinli ad olio permctlo-
no d̂  esplonre il mondo dl un gio 
vane aitisla Bernardo Siciliano 1 
suol tern I sono tradizi nali ma 
semprc inleressanli cilli campa 
»na rllralti Roma desprta o la 
lampagna umbra vi*ioni archilet 
tonthe dei volti umsm Proposilo 
dell artisla ' he ha mizialo sotlo h 
gluda di 1'iero Guccione 0 iorsc 
"dinuigere il lempu" come *nvo 
RiificnoTiSMnelialaloBo con un 
tesloili Valtmi Magtelti 

L'INTERVISTA. Patia Massimo Onofri, autore di un libro provocatorio sulla storia deDa critica italiana 

*J> 

BmMtoCNMM«itti**Ma<ISMNi*> 

L'eresia? Tornare a Croce 
II cntico letterano Massimo Onofri ha scntto 
un libro che sta creando vivaa polemiche fra gli 
italianisti: si intitola -Ingrati maestri»e propone 
il recupero dell'estettca crociana per correggere 
to strutturalismo e la semiotica. 

1 M N O MUVAaWUOLO 
• "TrascendeiMale* £un (ermine 
con il quale Kanl designava le 
<ondizioni di pensab*lita» degli 
oggetti Gli oggettl dell espenenza 
da pane della ragione Quel teiml 
ne loma ogB1 ' n un polemwo libra 
di ennca letterana Ingrali maestri 
Discorso sulla ailica da Crate at 
conlemponmei (Theona pp 173 
L 18.0001 L autore Massimo 
Onoln classe 1961 dotiore di n 
cercaaRoma con al suo attivo stu 
di su Sciascia Pirandello e Branca 
li e slato a lotto scamblato per il 
capoBa di una soita di -Gtuppo 
95» falto di nuovi cntici e scntton e 
ostlle agll emdi del -gruppo 63. 
(Gijglielirii Sanguined Arbasino 
etc) Non che nel libra dl Onofri 
non n sia I aflondo- conho la 
neoavanguardia Ma I ambuione 
del suo lenlatlvo e ben pill vasta E 
cio* npnstmare leicondizionidel 
giudizio di gusto» Oweio la pensa 
Mhta slessa •trascendenlale>' ap-
punlo deltaite Edet*elIo-mlel 

leratura E allora? E allora Kanl e 
Ooce per Onofn Kant e Croce 
per nscopnte qualcosa diprezioso 
I autonomia spinluale dell arte In 
separabile dal tempo stneo e dal 
linguaggio e tiatavia capace di so-
pravanzam dt temventailL Come 
un eflloiescenza fanlastica sempre 
wide miducibile all humus da cut 
nasce cheunatnttcadaweio«ie 
sponsabileit deve ognora scopnre e 
interpretaie per la comunita Sen 
za lame una magica inluizione o 
un ando repetto semiologico Sic 
che nel iraguardare il Novecento 
itallalio Onoln ncomlncia da Cro
ce Passando a fil di spada i sua in 
grati allievi pot divenuti -ingrati 
maesln- Vediamo come e Con 
Onoln stesso 

Onofri, Ml Mn Mm c't O M Nn-
wtda rfntataiton* d Grace. Prt-
to InMHto dl queM ttMpL Spe-
d» par un oWco IMtHariik £ aj-
lora h ctdMkR q u i e Mttft II 
prano deto riimzkua d qurt 

grawto iMMtro da parte dl apl-
gonlenMMn 

Crace 6 stato nmosso dalla cultura 
italiana e 06 ha Impedilo unveto 
superamento di Crace Ptendia 
mo due celebri tormule crociane 
•Anosto poela dell armonia* 
•DAnnunzio dileltante di sensa 
ztont" Sono cetto giudizi apod iti 
ci segno di una concezione 
aprionstica a logica del *ello» 
Per superada gli eiedi elerodossi 
dl Croce hanno spostato I alien 
zione sulta culture sulla siona 
eslema ai testi poeticl Eppure 
non sono luonuscili da Croce Per 
che Croce stesso aveva gut indica 
to quella strada Di pid L ultimo 
Croce aveva recuperato le stmttu 
re stonco-materlati cite soneggo-
no la poesla Gli eredi di Crace 
non hanno lalto altio che appro 
fondlre i rapporti tra poesia e poe 
tiche litismo e istitult cultuiali 
Senza spiegare in modo nuovo il 
npropiium-dell arle 

Out, ma in Croo* pttvatova H prt-
mato mWk« daVatto eumt 
fcatfpM*... 

Certo ma anche gli alln pur coin 
loro approfondlmenti nmangono 
vitlime dell inesplicabile Losive 
de bene tra I altra con lo struttu 
ralismo e la semlologia Al posio 
dell«Anosto poeta dell armonia* 
avremo diagrammi e ascisse iin 
guisticbe metafoie e lunzioni 
Non sismo usciti dall "melfabile* 
La quallfa estetica dl quel testo 
martonata netl officma linguisiica 
resla metenosa 

E tuttaria -ttnitturai- imtMMI-
et» e teenlOM eompMtth* «i 
anMnanaaroBara nwNe pH dl 
un rage S M U n n w Mco • M-
tam».MiincNda? 

Venssimo Nondimeno la taulob-
gia resta D altra parte vorrei pre-
cisare non intendo rlvslulate al 
latlo la scomunka delle avan 
guardie opeiala da Crace sul cor 
po del Novecento Ma east* an 
che una linea crociana da Cec 
chi aBorgese a De Benedelli che 
ignora quella scomunfca purlen 
tandodiollriregiudiziragionata di 
valore e di gusto sullarte Eaque 
sti tenlalivi di scnttura che bisogna 
tomaie Evitando sia il mistKismo 
dell ineftabile sia lautoreferen 
aahta jormaltstica 1 empinsmo 
delle strutture I ossessione semio 
logica In fin dei conn il formali-
smo di Jakooson caldeggiato da 
Eco nonva oltre Croce 

Ma In Mia M O M «'• anwm w 
Croc* -McupetaaB*-, utt*a pet-
•anarr l slgmDcats • I'aulono-
mladftl'aita? 

Crace al di la del suo paasatismo 
va tecupeiato solo per contraslare 
le leone che estinguono il discor 
so letterano a vantaggio dt altri 
Jmbili conosfilivj £ va riletto con 
Kanl il quale teonzzava I inlelletto 
esletico Id possibility trascenden 
la le del giudiaio di gusto Nellarn 
tica Italiana del Novecento, In II-
nea con qucslo pragramma noi 
trowamo Boigese e De Benedetli 
Crociara eterodossi tulti e due 
credevano nell autonomia dell ar 

te Enchiamavanolattenzionesul 
campo dei signilicail estemi a cui 
I arte allude e di cui I arte si an-
menta purrestando<altro> E allo
ra lelleratura e vita in un pendola-
nsmo costante Di sfere disrtnte 
chesiappartengono 

L'trtt ohf mwsknpalptbM Hri-
WW n« matMa ttoflM ma M M 
a*it« dl-twia «l*-tia tMtnmba? 

S( ma la ilerza vla» e piopno il en 
uco a svetarla o meglio un certo 
tlpo di cntico II cntico che come 
Borgese e De Benedetli (o come 
Oaiboli o Baldacci) non duplica 
retoncamenle I opera al modo di 
Crtati, ne tenia di razionalczarla 
Ma la deforma la piega al suo 
mondo anistico e morale Gene-
rando una iermentazione stilsli 
ca una traduzione che fa nsuona 
lellfeslooriginano 

O x COM mmwUm quatt* 
«pwa*onld»H'amlMo aoottt l-
w, vMe pal cMtotttMaod • > 
n« a tahan> la •fimzlona aoclalc 
dall*crt»jM? 

Ecoole un esempio le pagine di 
Borgese su) romanzo di Andrew 
Storia dei sette mipiaaa Messo a 
con(ronto con to non posso nxeie 
(il proclama del vecchio Tolstoi 
contro la pena di morte) il roman
zo si nvela molto piQ efficace del 
proclama Borgese mosfra la fotza 
esletica del racconto facendoto 
mteragire con tutto il paesaggio 
stortco russo da cut proviene II 
cntico in questo case non cerca 
ne il •sentimentc" crociano ne (e 
funziom Imguistichedel racconto 

La quarta edizione della manifestazione di Pettineo dedicata al continente Nero e al «m6tissage» 

L'happening afiicano di Fiumara d'arte 
sa i ra io 

• PETTINEO (Messins) «Limma 
g^azlone al potere- almeno per 
un giomo bisognetebbe dissottet 
rare questa vecchia parolfl dordi 
ne per dare il senso di quanlo e ac 
cadulo a Pettineo in una domeni 
ca di giugno In questo minus:ob 
paesino j>ciliano alle pendici dei 
Nebrodi Anlonio Presti orgarazza 
da quatDo anni a questa parte II 
chitometro di tela* di buon matti 
no le slrade principal: vengono n 
coferte da un lappeto di tela bian 
ca >u tin gkivani aitisti seleztonali 
da tutto il mondo abitantl del ]uo 
go e turlsti dilettanti si nlrovatio 
fianco a hanco a dipmgere il pro-
pro metro di stolfa che all imbru 
nire viene laglialo ed esposlo in 
piazza Una manifestazione artistr 
ca ma al tempo stesso un ew.nl i 
antropologico e cullurale espe 
nenza dl vera incoiilrolra monrfi 
ilrversi Ira una societa con'adina 
ed arcaica e la comunlia anutx.a 
intema^onale 

B i a M i r a i 
Pa questa idea e nato cosi il 

MMUSCO domestico di Pettineo- ov 
vero la presenza vwa e coslante 
dell aite dentra le case dei pettme 
si grazie alle opere donate dagli 
artist i »gli abitatiti etie quel giorno 
h invitano a pranzo (e sull IISCIO 
delle abilazioni una larga in cera 
mna segnala la presenza dl un u-
pera conitnomedellartisiaelan 
no dl realizzazione) Un nuoro 
rappono tra I opera d arte e il suo 
Iruiiorc the e poi il segno pnmige 
mo della -Fiumara dArte* ideala 
dal modtmomecenale Presti quel 
museo all aperto che si inoda dal 
malt alie monlagne della proviii 
tia di Messina econ il quale negli 
ullimi dlec1 anni egli ha inteso sli 
dan? lekwchedelmuseo-istiluzio 
nc ( the liannu ^iKIIizzatu laiie 
nspello al tuntesto socialc- ( 

Per la quarta eihzfont del Chilo 
meirodilela Pre l̂i ha niessoast 
gnu kuntsimaproHx.aziont see 
Eiliuvdu tome ttnitii" nte-ospiie 

lAfnca e i suoi amsti che hanno 
svegliato il paese con i loro colon e 
le loro musiche un gesto chiaio di 
lede nella capatita unilicantp del 
I arte «la citta idealc- (era il lilolo 
della maiuleslazioiie di qut-Jaii 
no) diquel uĵ Hssî emullicultura 
le the appaie sempre piu tome 
passaggio obbligalo del pros?«no 
millenmo pena il triouio della 
moitee della barbaric (enonatj 
so questa cilta emerge in Sirilii 
terra di sanguinose couqtiMt e di 
modema barbarit ma an he 
esempio storico di tolleranza F 
daPeltineo allafinediunigioma 
ta di slrenara hberta tlie ha \isto 
bianchitnai bambini ed aii7iani 
handicap|Mtj e ammirevoli vt-'kru 
lan della Crace roswi dise«iwrt 
ballare tantare ma tgian. nsic-
me quando tulle 1c ttk bnlla'.aiiij 
sulselcialodilUpiazzatne iw-il 
gevano i balconi e gmnta 11 pro-
|x>std di un appilk? m-inileslu tla 
rnolgtre ad inlellttlual i I ulsli 
Italian! per auotire I usl tlt.1 lemii 
m exlra-tomtlnitano nun d<i 

lanti sinlomi vcrbali del nostra raz 
zismoquondiano 

Un altra luogo lone della -ci"a 
ideile era la grande mostra d arte 
totilemporanea inaugurala sabato 
nel suggestivo spazio della chiesa 
stomatiala di ^an Nicolrj (la mo 
stra rtsleia apeita pei imta lesta 
It l Lc opcte de^ii amsti africani 
in lappitstjitanzadel mondo ara 
Ix nordihiLino dell Alnra-nera 
t i l aiiLhodelituoinSudalnca (se 
I' iion ite da Mar\ Angela Sthroth 
t ?raiitet i l iprmiulidellagallc 
i a Sal t diHomai si mescola 
*ano a quelle detjli art sti eutopei 
istelie da Alosbandro Masi Pain 
;ia FOIT e SiiiKino Lombardi del 
I a-,sotidz tint tulturale A \ A dl 
ftniiiil loiimonicindo tra spe-
r mzc t rl u^uitliJ I ni imornoalte-
.nd dtll i tdb.i tomuncdel lutura -
la knsKint vtno un smttelisnio 
Liilturalt ntonostibile nella dialei 
[K-\ ti i iienrazioni ed istra2K>ne 
t tn [nn^idei i sia la idbulrt'ione 
in toli>gH_a Itgli aim am tlK 1 uni 
teiscjsimbolicodtiiliottidtiHali 

Lo slorzo di «sintesi» hpeo di 
questa lase dl conflittuale transizto-
ne verso il terzo millennio non mte 
ressa del resto solo I arte ma an 
che la lelleratura alncana Di que
sto - e in patticolare del supera 
mento o di un possibile ntomo 
non pnvo dl nscbi all tdeologia 
della negntude - si * parlalo nel 
corsodiun mcontro coord inalo da 
Giuseppe Gaelano Castonna del 
lUniversiia LaSapienza (un me
mento peraltra cut gli amsti e i 
peltmesi present! donavano un al 
mosfe*a per nulla accademica) 
Allinconlro doveva partecipare 
anche il premio Nobel nigenano 
WoleSovinka Ma tome ha sottoh 
neato Castonna non e la prima 
volta che egli deve cambiaie piet I 
pitosamente pragramma da quan 
do ha scello I estlio e la militanza a 
larorc della libeiia 'lelld Nigena 
oppressa dalla dinatura militate di 
5anv Abacha Ma la parala di 
Sovinka e neth^g^iTa comunque 
nei versi di una sua anlica poesia 
dedicata a Nelson Mandel i 

Ma (esse unitanameme tutti I piam 
simbolici di senso racchiusi in es> 
so II dramma deUa pena di morte 
e sveiato propno quando la cntrca 
•nosua le possibtlita conoscinve 
del) arte Ed ecco 1 approdo fina
le mediate dalla cntca -Cli uo 
mini -senve Borgese - non avreb 
bero il coraggio di condannare a 
motle se avessero fantasia suffi 
ciente per rappresen tarsi lo stato 
d animo di chi deve moiuei- La 
fiiDzione puiUtcatnce •catartica> 
dell arte 6 portata cosi all estre-
mo Ma come raultato non come 
punto dl pattenza dogmaBco 

U MMMacwM pamMa tra art* 
• Martt. E da I'trte e una poaH-
Wa conbaitarti-.attnidhtfa-
wwtta d l rtcym a aatwl ml-
icoMMlutl ( tn cd n l etta Ita-
d). Eppura M i a maWawtrtan-
u « w *tad«(la aon *« ta par 
«aaa • • MW aakHo con la vac-
iihl» iiiHIififcaiJalBT 
naa vnnn nvnaaia r 

La cntica marxista ha il mento di 
aver inauguiato la dialettica con !a 
stona e la socleta Mancandole il 
concetto dell autonomia dell arte 
sovente e scaduta nello zdanovi 
smo nella pedagogia Va ncorda-
to pero che cimci come Salman e 
Alicata erano molto piu rabusu di 
quanto non st reputL La loro pagi-
na e (orte" scavata dalle letture E 
[nfatti erano molto apprezzau da 
NfltaLiio Sapegno Fra i marxisu 
piu mteressanti ce pol Galvano 
della Volpe II quale nonostante 
cadute »tenmiste» aveva ben foca-
Uziato il tema dell autonomo regi 
stro espresslvo e razlonale dell ar 
le nel suo nesso con !a stona Ma 
al di la di tutto questo vonet cdare 
due eredi modemi di un certo 
neostoncJsmo eretico Nino Bor 
sellino e Giulio Fenoni II prlmo 
difende la cunatura eoca e civile 
della letteratura italiana sotto la 
stel'a di De Sanctis e Gobetd Fer 
rani con la sua -Storia* ha prc-
dotto un otdito unitano e com 
ptesso la pnma volta dopo Fran 
cesco Flora Iduenonsonoaffatto 
vittime del pnmato maixiano del 
le strutture economrdie E lanno 
rlcorso a moltepbci piam metodo-
Ic^ici nelle loro ncosliuzioni La 
loro e una stoncita problematics a 
pill l)vell| Emjiinca e saggistlca 
Che include tutte le sclenze uma 
ne Senza rinunciare nt al «(tse 
gno» ne all autonomia della poe 
sia 

St, M la •contrattori* daHTtaU 
wttaorta-a W caia, Tottl a par-
t*,o1qualopNaaMH7 

Eccole ll'icerBdiDeRoberto Vec 
chi egiooanidi Pirandello II Gat 
lopardo dl Tomasi dl Lampedusa 
Todo modo di Sciascia Paolo il 
cafdodiBrancati Nottetempoaisa 
perozsodiConsolo Sono gli sent 
ton che parlano del ftotere Auton 
non «SKilianisti» e nemmeno 'irte 
ndionalisti» ideolc^ici o .impe 
gnati- Ci [anno entrare nella -no 
stra» dtmensione civile per la cru-
nadell arte 

C I tonbantefiarMa, auma d»*a 
naoavanSoaNla, cha potto oc 
cup* na<» M M -cowtro-mappa-T 

Enorme Ma una condiiione sa 
per leggere nella sua passione so-
ristica e linguistica < grandi -tic-
della nostra identity nazionale 
Tultavia non bisogna lasciarsi 
stregare da quella passione Gad 
da va lelto accanto a Pirandello 
accanto a Manzoni In iorsdo il 
commissario Ingravallo i solo un 
Don Abbondio tin po piu proble 
malicoecomplicato 

LBQQE BACCHELU 

Ipoeti 
per aiutare 
Alda Merini 
aa ROvlA Cinque Ira i maggion 
poeti ilahani hanno sottoscntto 
Iappello inlavoredeliilalizio pre 
visto dalla legge Bacchelli [icr I<i 
poetessa Alda Menni Sono Maiio 
Luzi Piera Bigongian Anrlrr-1 Z.ui 
zotto Giovanra Raboni c Mana LIJI 
sa Spaziam ai quail si e aUgiunto il 
pitlore Ernesto i rettani Ni da no 
tizia I uflicio stampa riclh I imcia 
dei Depunli Nuove iiiieiinlldiiZf 
lavorevoli alia IOK .^SOIU MIIIO 
slate nvoltealPresideiiledtKonsi 
gliodeiMiuistr dal uiidnaSlwrlia 
ti vicepresidente del Gnipr"' par 
lamemaredei DemotratKK mem 
bro della commissionotultur i del 
la Camera e dalla ^tiwiinu EiMlia 
Salvalo di RiJotidazione cimiim 
sia Una Icllcia dello sifvwuni ire 
6 siata icntia dal < » » « Edn 
Ronchi del Vtrd il presidinii di I 
SenatoCarloStognaniiglii' 
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