
IL CASO. Insulti, protervia e localismi uccidono Tistituzione piu prestigiosa d'ltalia 

alia Biennale 
II pittore Achille Penlli ricpstruisce le ultime vicende che 
hanno investito la Biennaje: dall'epiteto di menagramo 
lanciato contio I'ultimo direttore Jean Clair al progetto 
del Comune di un museo permanente che potrebbe to-
gliere spazi vital! all'esposizione, ai prestiti interessati di 
alcuni collezionisti, alle vicende di un consiglio ormai 
incapace di riunirsi, al degrado del padiglione Italia. E 
pone molti interrogate sul prossimo future. 

mmmftmmxT 
m E Anita con un «menagrar«lo» 
rtvoltogli dallassessore alia cullura 
del Comune di Venezia Gianfran-
co Mosetto I'awentura di Jean 
Clair curalore della Biennale del 
cenlenario, ma la coda delle pole-
fllKhe e lantlclpala partenza, al-
meno nelle iritenzkmi del direttore, 
non chiariscono la situazione, che 
e resa ancora piu conlusa dallo 
stato dell'Ente e dai progetti del 
Comune 

Pa un lata la pmleivia tulta fran-
ccse cui va aggiunta una sostanzia-
le scarsa conoscenza della cultura 
figurauVa italiana (si vadano a n-
leggere le banalita dell'inteivista di 
Jean Clair al Gkxnale dell'Arle 
•L'llalia $ rimasta provinciate forse 
perche e di tradizione classical! fin 
llalia il fascismo e Sironi in partco-
late interpreta il senso di ques|a, 
Impresa attraverso I'amhitettuia ra-
zionalista., conlinuo a stupitmi 
del (alio che nell'ltalia contempo-
ranea soprawiva il corporatrvisiiio 
dellepoca fascista c a essere genti
le, postsessantottina., sono solo al-
cune affermazioni rivelatnci). dal-

arte conlemporanea nel padiglio
ne Italia 

La discussione si e aperta con 
un amcolo di Lea Vergine <Dall A-
menca con denaro, ecco I nuovi 
meicanti di Venezia* (Comae del
ta Sem, 20 febbraio 1996) al quale 
ha nsposlo con una lettera sempre 
sul Comae delta Sera del 22 feb
braio 1996 Gianfranco Mossetto, 
assessore alia cullura di Venezia 
Lea Vergine poneva numerosi e 
validi intenogauvi sul progetto al-
meno per come si era configuralo 
nella conferenza stampa a Ca' Far-
setti nel giugno dell'anno passalo 
si tratlava allora di dare pratica-
mente in gestione questa struttura 
alia Fondazione Guggenheim che 
si impegnava a collaborare all'im-
zialrva con opere di due collezioni
sti a lei legati, Panza di Biumo e 
Janhou, ipotesi adesso tramontata 
per la pretesa dei due di essere gli 
unici espositon Naturalmente le 
spese per la nstrutrurazione del pa
diglione Italia e per la sua gestione 
sono totalmente a canco del Co
mune (si aggirerebbero sui 15 mi-
liardidilire) 

dell assessore laltra il riscontro obiettivo di una y a u a nspos(a Qellassess^ 
f ' ^ S S l i y i l & ^ S l t e ^ 1 * Mossetto, tautoredell'idea, ilprlmi-
i M* . S l l t f U * w S ; **> PBSe^ ̂ l a raw"*13 *•>» 
H f l S i f f i S i S f f i - l .GtMgertheim, si 4 trasfom»taoon 
dopo II1968, Id Stato degradatb e , jwfin,,,,,,,, dl i 2 nuovi collezio-
lallscente del Padiglione Italia, 
malgrado piu concorsi espletati 
con progetti ottlml da costrulre, la 
condlztone del Giardim, aggravate 
dall'aumento dei visitatori e dalla 
clamorosa mancanza dl servizi di 
ogni genere, e inline la carenza 
cronksa di quadrt managerial! ca-
paci di gestire culturalmente la piu 
grande, e per tradlzione negli anni 
e per ampiezza dei setton coinvol-
ti, la sola manilestazione d'arte al 
mondo, rendono urgente trovare 
una soluzione operaliva, resa piu 
complicate dall'lnutite polemica 
rra 11 professore Clair legato in ma-
niera manilesta ad un paitfcplare 
mercato europeo e il Comune di 
Venezia e soprattutto dal progetto 
dl nstrutturazione della situazione 
museale della citta di venezia, Wn 
la vpionta «H create un inw«(,i# 

i 1'inserimento c 
nisti •definiti tra i maggiori in cam 
po contemporaneo* in sosbtuzio-
ne del precedent! e con la stesura 
del programma orgamzzattvo affi-
data a «uno dei massimi esperti ita-
lianin Celarit del quale ancora si n-
corda la discussa mostra a New 
York e I'ancora pid discutibile tra-
srriissione televisrva con la Carluc-
ci II qliale esperto, in una recentis-
simaMntemsta a Paolo Vagheggi 
(La Repubblica, 4 marzo) invece 
di chiarire, elude i van problemi 
postidaU'iniziatrva Problemi di va-
ria nalura a partire da un dato ine-
quivocabile i Giardim di Castello e 
per loro il Padiglione Italia sono, 
come tutu gli altn padigliom stra-
nien, gestiti dalla Biennale in quan 
to Enle auionomo e godono della 
extratemtonalita o nentrano nella 
propneta del Comune di Venezia7 

Nel pnmo caso come ntengo 
che sia, il consiglio dell Ente deve 
dehberare in proposito conceden 
do gli spazial Comune Da qui par
te una ultenore chiarificazione fin 
dal suo nascere la Biennale ha su-
blto questa duplice realta I essere 
intemazionale subendo per6 le 
pressiom locali sempre fortissime 
II tentabvo dl <veneziamzzarla» ha 
avuto aspetu drversi a seconda del
le situazioni politiche e culturali e 
soprattutto dalla capacita dell Ente 
di vatorizzare la sua vocazione in
temazionale e la sua funzione cul-
turale, unica al mondo Recente-
mente questa sua autonomia fun-
zionale e venuta a mancare anche 
a causa delto statuto nnnovato do
po il 1968, velleitano e rapidamen-
te superato, totalmente inadatto 
per la struttura di un Ente che rego-
la manifestazioni non pid solo le
gate alle arti visive ma d ie si esten-
dono in ogni campo del creauvo 
teatro, cinema, musica, arctutettu-
ra fino alia necessita di includere 
oggi le nuove realta tecnologiche, i 
nuovi linguaggi VISM Rondi e stato 
confermato alia presidenza per 
una sua promessa, fino ad ora non 
mantenuta, di awiare una rapida 
nforma globale, seguita da altret-
tanto rapide dimissiom Passano 
gli anni e le nomine del responsa-
bili delle vane sezum e rapprova-
zione dei relatrvi programmi ven-
gono fatte da un consiglio direttrvo 
completamente sfiduciato, che fa-
hca persino a nunirsi A tutto que-
sto si aggiunge ora il progetto del 
Comune 

Un dato di fondo emerge dalle 
precisazioni dell'assessore Mosset
to il Comune di Venezia cosutui-
sce con la partecipazione di 12 
collezionisti pnvati, quasi tutu ita-
liam, un nuoro museo di arte con
lemporanea e se ne assume tutti gli 
onen linanzian, sia per la realizza-
zione che per la gestione Tradotto 
in termini chian e inequrvocabili il 
Comune sottrae alia Biennale di 
Venezia il suo spazio vitale per rea-
lizzare tin museo che serve a vato
rizzare |e collezioni di 12 privaU cit-
tadini (e si parla solo di prestiti e 
non di donaztoni) i quali con le to 
ro scelte di investimento e di mer
cato propongono una gestione di 
uno spazio espositivo in modo per 
nulla scienUnco quale si pretende 
da un museo, ma solo in ragione di 
una valoruzazione speculahva del
le opere in loro possesso Certo il 
nome di Panza di Biumo emerso 
nella precedente versione con la 
fondazione Guggenheim (il quale 
nella sua stona dl collezionista non 
ha fatto altro che vendere al mi-
gliore offerente, quasi sempre ric-

IA MOSTRA. Antologica in tre gallerie torinesi 

Di Cocco, il colore rifiutato 
CAHLOALM^f««UOCI 

• ««Ci parte dei suoi esordl nel 
New Mexico e poi dl quando, negli 
anni Quaranta, dipingeva scenart 
ad Hollywood, ci parto anche del 
sua lavoro come espressionista 
astrarto a New York, negli anni Cin-
quantao cost Oliver Sacks, nel suo 
libra Crti antropologo suMarte, nar-
ra la vfcenda di un suo paziente, 
un pittore di 65 anni, malato di 
acromatopsia cerebrate, cioe inca
pace • in seguito ad un incidente 
automobilistico - di vedere i colon 

Chlssa se questo sfortunalo pit-
tore americano, di cui Sacks cela 
garbatamente il nome, conobbe 
mai Francesco Di Cocco I'amsta 
romano (1900-1989) acuiededi-
cata oggi un'ampia mostra antoto-
gica, curata da Enrico Cnspolti, 
che si tiene in tie gallene di Tpnrio 
(Narciso, Menzio e Mariano, cata-
logo Offlcina Edlzionl) »Plfl vec, 
chio di circa vent anni nspefto al 
pittore dl Sacks Dl Cocco era an
che lui presente in New Mexico e 
In California negil anni Quaranta, 
anche lui fu attivo ad Hollywood 
(nel 1943 disegno alcune sceno-
grafie surrealisteggianli, non realiz-
zate, per II film Cost vim laguerm 
con Danny Kaye) e poi.aicjie lui, 
a New York approdd airespressio-
nlsmo astratto negli anni Clnquan-
ta Anche Dl Cocco, agll Inizi degli 

anni Sessanta, il colore non to po-
leVa piO vedere (come affermo 
nell'84, in occasione dell antoiogi 
ca che mise su a Macerata) Non 
era malato di acromatopsia cere-
brale, ma di una grave forma de-
pressrva E comunque, 11 suo nfiu 
to del colore ebbe motivazioni 
estetiche e non ongini patologiche 

Uscilodairospedalenel 1963 Di 
Cocco si nmise a lavorare e porto 
alle estreme conseguenze il discor 
so lasciato interrotto nel 1960 
qua do, dopo un quinquennio di 
corpo a corpo con il bianco e nero 
detraction painting era giunto al 
silenziodelmonocromo Di Cocco 
abbadonO, quindi il colore Esmi 
se di cercare la luce dentro la pittu 
ra andandosela a creare, quella ve 
ra, sulle superfici in allumimo delle 
sue nuove ed eiementan strutture 
plastiche Rientrato definitlvamen-

\H« Roma nel 1969 nmise mano 
allesculture 'minimaliste di New 
York cercando II linco accordo tra 
la luce nflessa dal metallo e quella 
creata dalle superfici, nuovamente 
diplnte 

Sono questi gli ultimi 29 anni di 
vita (documentati dal lavon espo-
sti nella Galleria Menzio) nelcorso 
dei quail I artista cerc6, spesso inu 
(ilmente, di esporre II suo lavoro 
Cnuci gallensti e collezionisti lo 

chi musei, le collezioni via via 
completate, realizzando notevoli 
guadagni nmasti all'estero ed evi-
tando con cura di fare donaziom 
alle istituzioni italiane, come fece-
ro per esempio in passato Juker e 
Jesi) autonzzava i piu fondati so-
spetti sulla mancanza di una con-
duzione scienhfica quale si preten
de da un museo di propneta co-
munale L'operazione musei di Ve
nezia menta una discussione aper
ta e concreta che nsorva le esigen-
se di una citta, ma anche che non 
annulli le funzioni della Biennale 
anzi che le valonzzi e le incremen-
tj L'Ente ha bisogno di una solu
zione rapida del suo statuto e dl 

una nstrutturazione in un senso 
meno mumcipale e piu intemazio
nale Questo nchiede il suo presti-
gioe il suo cansma culturale 

Nella sua intervista al Granule 
dell Arte Jean Clair che malgrado 
le sue deviazioni culturali fi un pro-
fessionista nel settore dichiarava 
pnmo, non si pud fare un progetto 
museografico senza fare uno stu 
dio di programmazione di due o 
tre anni di studio secondo che bi-
sogna «accettare I idea che il Padi 
glione Italia e in uno stato di degra
do rapido e che bisognera distrug 
gerlo o apportarvi modifiche strut-
turali rad'icali» Aggiungo 10 che ne 
e dell'ottimo progetto di Francesco 

Cellini che vinse due o tre anni fa il 
concorso indettt) dalla Biennale 
per un nuovo padiglione Italia? 

Certo I intervista con Celant, in
vece di chianre i dubbi li alimenta 
Si parla di restaurare il rudere del 
Padiglione Italia con un intetvento 
che lascera tutto come pnma si 
parla di collezionisU disposti a pre-
stare in vista della valonzzazione 
delle loro opere Del rapporto con 
la Guggenheim, aggiunge che la si 
tuazione e aperta, e che la discus
sione e in corso, e si augura che il 
dialogo tra la Biennale e il sistema 
museale del contemporaneo a Ve
nezia Sia di massima smtonia E 
che il problema non e (come sara 
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in realta) il contenders! il padiglio
ne centrale 

Tutto questo ha piu del fiabesco 
che del concrete La speranza e 
che nel contesto del cambiamento 
che ci augunamo awenga dopo il 
21 apnle tra i tanti i mold, i troppi 
problemi che nguardaio la cultura 
ci sia anche la volonta dello Stato 
italiano di adeguare una struttura 
unica al mondo come la Biennale 
di Venezia alle sue eslgenze tro-
vando finalmente una soluzione ft 
nanziana e managenale che la fac 
cia uscire dalle fiabe e che la renda 
finalmente funzionale E quello 
che tutto il mondo culturale chie 
de 

cercarono, per lo piQ, per i lavon 
del suo pnmo penodo italiano e 
non pen nuovi ongmali esib della 
sua ncerca Quello che tirava sul 
mercato italiano erano i suoi pn-
missimi lavon futunsb (1919) e le 
sue tele degli anni Trenta quando 
tra Novecento e Scuola Romana 
Di Cocco si era affermato per 1 im
mobility - sospesa trasognata ma 
lincomca - delle figure dipinte a Pa-
ngi del 1929 Quando nel 1938 Di 
Cocco sbarco in America per tene-
re una personate nella succursale 
newyorkese della gallena romana 
La Cometa , vi giunse quindi con 

alle spalle circa 20 anni di lavoro e 
con le credenziali di pittore murali-
sta garbati murali antinovecenhsh 
aveva dipinto tra 1935 e 1937, per 
le esposizioni di Bruxelles e Pangi 
ed altn murali realizzd per la Fiera 
di New York del 1939, come anche 
per aim arredamenti - di nstoranti e 
di navi - nel corso del suo soggior-
no califomiano degli anni Quaran 
ta Di Cocco ha attraversato 80 an
ni di arte del Novecento senza aver 
paura di ncominciare ogni volta da 
capo II suo ecleltismo, la sua cu-
nosita creativa, gli ha permesso dl 
spaziare leggero e coerente - an
che nel mondo del cinema (nel 
1932 ha duetto il documentano' II 
ventre della citta' e in quello delle 
arti applicate e decorative 

DA OGGI AL IS MARZO 
Tl OFFRE L'ANTEPRIMA DELLA 

COLON If A SONORA ORIGINAL! ITALIANA DIL FILM 

COMPACT DISC E MUSICASSITTA sĉ Music 

RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA SIMPME PRIMA IN ANTIPRIMA 
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