
pagina i !'Unila2 Cultura Mercoledi 3 aprile 1996 

CIUTTA IL FILOSOFO. Appassionante disputa 
sul Giornale di ieri I'altro. Vittorio Mathieu, 
catledratico, bacchetla Saverio Vertone, auto-
didalta. II quale s'era permesso di evocare 
I'Asino di Buridano, per parlare di eletlon in-
decisi tra le due coalizioni. Orrore! Quell'asi-
no, attacca il prof., «non si Irova in Buridano>. 
E semmai il paradosso dell'indecisione tra 
due cibi, compare prima in Dante, die lo cita 
«all'inizio del canto IV del paradiso», mentre 
poi -Leibniz confutd il solisma di Buridano, 
osservando che non pu6 esistere un perfetto 
equilibrio di indi(lerenza...». E dove va a para-
re questa comlca prosopopea? Diritta al cuo-
re di un solisma, «il soiisma degli indecisi». 

• m * • 

di BRUNO GRAVAGNUOLO 

Perche, incalza Mathieu, tra i due schiera-
menti c'e «una dissimetria macroscopica», er
go I'indecisione e logicamente assurda, visto 
che il Polo wuole cambiare» e I'Ulivo no II 
Polo vuole spezzare I'indebitamento, I'Ulivo, 
invece, conservare «la catena di S. Antonio> 
dei debiti. «Perch6 pagare non e bello». Ora, 
sarebbe facile osservare che le ricette liberiste 
del Polo sono le stesse che negli Usa hanno 

moltiplicato il deficit fedeiale E che a non 
«voler pagare» i costi del nsanamento non e 
certo 1'elettoralo dell'LIlivo Ma questi sono 
argomenti terra terra, inadeguati al mirabile 
argornentare di Mathieu. Che alfine perd, da 
un cumulo di citazioni e di filosofemi, distilla 
solo vecchi slogan. Sicche gratti il filosofo e 
sotto trqvi Feltri. 
STATO UBER AUES? «La caduta del fascismo 
comportd la caduta della stessa idea unita-
ria .» Non ha dubbi lo storico Dino Cofrance-
sco, e lo dice a chiare lettere sul Comere di 
martedi scorso: dopo il Ventennio, il diluvio. 
E dopo P8 settembre, niente piu storia e iden-

i tita nazionale. La Resislenza? Un «mito politi

co", che ha coperto un regime pnvo di con-
senso. Beh, altro che della Loggia' Questa e 
pan pari la tesi dei repubblichini. Che nem-
meno Fini oserebbe sposare apertamente1 Ed 
ecco un'altra perla del liberate Cofrancesco-
la Germania e il Giappone «furono sconfitti. 
ma nella tragedia finale mostrarono quel tes-
suti istituzionali, quel senso della comumta 
che preesistevano al regime totalitario..» Gia, 
il tessuto istituzionale dei lager funziono fino 
all'ultimo. E i kamikaze partivano in orario 
MANZONI PER AMICO La settimana scorsa sul 
Fog//o, un lettore scriveva al direttore non 
sbaglia Claudio Magris quando critica i cam-
pioni di un'ideologia che ne diventano poi i 

piu dLemrni awersdn «con la stessa presun-
zione di essere nel giusto» E dunque, prose-
guiva il lettore, perche attaccate Magris? Fer
rara replica, e finge di incassare nobilmente: 
«Lei ha ragione. semplicemenle ragione.». 
Poi, piano piano, !ra varie contorsioni, ci ri-
pensa Che vuole, dire, «il passato e ttranni-
co. . e poi che fece 1'lnnominato? Tante ope-
re di bene Si comporto come un Vescovo 
che persa la fede decida di presidere una le-
ga atea» Ma che sciocchezza' L'lnnommato 
fece appunto voto di carita e di umilta. Non 
divenne tanto zelante quanlo prima era stato 
ribaldo Casomai certi convertiti del Polo ri-
cordano Donna Piassede 

LA MOSTRA. Ai Castello Estense di Ferrara cento anni di eroi e di strips 

• FERRARA. «Passa in Iretla il tem
po, quando ci si diverte»: parola di 
Lupo Alberto che chiude cosl la 
storia realizzata appositamente per 
la mostra Gulp, 100 anni a fumetti 
e presentata su un cataioghino 
allegata al piu massiccio volume 
del cataiogo ufficiale Electa. Ci si 
diverte dawero girando per le sa
le, i corridoi, le rampe, i sotterra-
nei del Castello Estense dove e al-
lestita la mostra, vestita e abbi-
gliata da Ugo Nespolo in una co-
loratissima scenografia teatrale 
suddivisa in undid stazioni (vedi 
la scheda qui accanto). Ci si di
verte, nel senso migiiore della pa
rola, distraendosi ma, anche, pre-
stando attenzione alle meraviglie 
di quest'arte centenaria su cui an-
cora si appunlano tanti pregiudi-
zi. Se un merito, tra i tanti, la mo
stra di Ferrara, curata da Ferruc-
cio Giromini. Marilu Martelli, Elisa 
Paves! e Lorenzo Vitalone ce I'ha, 
e quello di esporre il fumetto per 
quello che e; disegni, awenture, 
fantasia. Non solo «roba da bam
bini* (pregiudiziodeipregiudizi), 
dunque, questi segni e disegni 
piu o rneno colorati (il gran pro-
tagonista resla sempre il bianco e 
nero della china); non solo stan-
ze, pid o meno grand!, della me-
moria di ciascuno di noi da risco-
prire in qualche angolo di una 
soffitta polverosa. Ma espressioni, 
simboli, sintomi, oltrecch£ di sen-
sibilita personali, di epoche inte
rs. La scansione in decenni che 
ordina la mostra, allora, scandi-
sce anche le passioni di questo 
secolo che il fumetto, nel suo pic
colo, ha accompagnato e di cui si 
e fatto, spesso, veicolo. I saggi in-
troduttivi present! nel cataiogo, 
flrmati da Gian Paolo Caprettini, 
Glno Frezza, Sergio Brancato, Al
berto Abruzzese, Omar Calabre-
se, Alfredo Castelli, Sergio Pigna-
lonc e Ugo Nespolo, si prendono 
1'onere di scandagliare nel pro-
fondo il «medium» fumetto e le 
sue mitologie, mentre le oltre 
quattrocento schede curate da 
Fermccio Giromini formano una 
sorta di enclclopedia del genere 
che guida II lettore e il visitatore. 

La mostra di Ferrara e una mo
stra per tutli, che strappa il fumet
to al circulto troppo specialistico 
(ma spesso arruffato e arraffato) 
delle mostre-mercato e delle ker-
messe fierlstiche e lo riconsegna 
alia sua essenzialita. Parlano i di
segni e, come si e detto. i giorna-
lini originali, raccolti e prestati 
per I'occasione da collezionisti, 
amanti, semplici appa ssionati 
lettori; da Silvano Scotto e U 
Giancu a Pietro Alligro e alio stu
dio Little Nemo di Sergio Pignato-
ne, da Alfredo Castelli ad Antonio 
Vianovi, da Pierangelo Campana 
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II secolo in un fumetto 
Mille metri quadri di esposizione, quattrocento personaggi 
per un secolo di storia delle immagini: Gulp! 100 anni a fu
metti e il titolo di una grande mostra inaugurata ieri al 
Castello Estense di Ferrara e che restera aperta fino al 30 
giugno. Promossa da Ferrara Arte, con il patrocinio del 
ministero della Pubblica Istruzione, la mostra e stata rea
lizzata dalla Prema di Milano in un suggestivo allestimen-
to di Ugo Nespolo. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MNATO PALLAVICINI 
a Enrico Gregotti e a tanti altri, 
privati o istituzioni. 

II viaggio centenano dell'im-
maginario a fumetti, comincia uf-
ficialmente con le prime tavole di 
Yellow Kid, ma la mostra ferare-
se, giustamente, espone anche 
alcuni dei tanti prodromi. A co-
minciare dalla bella tavola di 
George Cruikshank, satirica rap-
presentazione di un banchetto in 
cui compare una piccola nuvolet-
ta con dentro una frase, pronun-
ciata da un awinazzato awento-

re. T'pfer, Caran D'Ache o il Wil-
lelm Busch di Max und Moritz, 
sono soltanto alcuni nonii in cui 
rintracoaie le fondamenta del 
genere. Ma il fumetto che non de-
nva, come ben spiegato all'in-
gresso della mostra fen-arese, da 
un'invenzione tecnica autonoma 
ben situabile cronologicamente, 
come per il suo cugino e quasi 
coetaneo cinematografo, divenne 
fumetto e medium modemo dal 
momenta in cui si affermo e ven-
ne diffuso in milioni di copie sulle 

Internl boighesi 
una locomotiva 
ell ventre verde 
della vhrtualKa 
Undid stazioni per un secolo, owero 
una «vta Imaglnis" pensata da Ugo 
Nespolo permettere In scena cento 
anni di fumetti. Si parte dalla fine 
dell'800,stipjti nel ventre nero dl 
una locomotiva e si passa per la 
camera da letto, luooo del sogno (o 
deH'incubo)novecentesco.lprinii 
trtnt'anni del secolo sono scandtd, 
decennioperdecennlodall'iirtento 
borghese, dai panorami ftiros! e 
comischi della fapbrica e della 
metropoli. UguenaeiQuaranta 
offrono solo ravine, mentre i 
Cinquanta e I Sessanta sono 
rappiesentati da un planeUrto, dal 
giganttsmo pop e dalla dlscoteca. la 
nuova metropoli degli Ottantaela 
panda veidastradiun computer 
difudono il perewso delta mostn. 

pagine dei quotidiani. Fu la fortu-
na di entrambi, del fumetto e di 
quei quotidiani che si facevano la 
guen-a a suon di tirature e di in-
gaggi degli autori piu popolan: 
da Richard Felton Outcault, papa 
di Yellow Kid a Rudolph Dirks, 
creatore della straordinaria cop-
pia dei Kalzenjammer Kids, i no-
stn Bibi e Bibft. Agli inizi e per i 
primi due decenni del nuovo se
colo e tutto un fiorire di perso-
naggini buffi, di monelli e di fami-
glie piu o meno modello Dalle 
strisce quotidiane strizzano I'oc-
chio ai vizi e alle virtO di una cre-
scente borghesia, ma ne indaga-
no anche gli aspetti piu profondi, 
toccando talvolta le vette assolute 
dell'arte: le straordinarie tavole 
del Little Nemo di Winsor McCay, 
sono la raffinatissima rappresen-
tazione in stile liberty di un parti-
colarissimo inconscio, neanche 
troppo infantile. 

Con gli anni Trenta il fumetto 
si fa piu «adulto> e partorisce eroi 
e supereroi a caccia di glorie e di 

awenture: Flash Gordon, Man
drake, Phantom, Superman e Bat
man (ma sono anche gli anni 
della dinastia Disney, prima a 
cartoni e poi a fumetti). 1 Qua-
ranta e la guerra ci portano Steve 
Canyon e Capitan America, men
tre I'Europa rende popolari Tintin 
(ma era nato nel 1929), Lucky 
Luke e, in Italia, Gim Toro, Tex, 
Kinowa. Dai Peanuts ai Puffi, dai 
supereroi della Marvel a Barbarel-
la, Valentina, Corto Maltese, Dia-
bolik e Mafalda, Bobo e Dylan 
Dog- la cavalcata attraversa le 
stanze dei Castello Estense e i de
cenni Cinquanta, Sessanta, Set-
tanta e Ottanta. Passando per i 
rinnovatori del fumetto italiano 
ed europeo (Pazienza, Mattolti, 
Pratt, Manara e Giardino) si arri-
va a quest'ultimo decennio del 
secolo, cullati nel liquido amnio-
tico del computer dell'ultima sa-
la, tra amencani e giapponesi in 
un virtuale villaggio globale, in-
quietante e affascinante Cento di 
questi anni, mister fumetto! 

RIVELAZIONI 

Hemingway 
e il romanzo 
del Vate 
• Trail 1918eil 1919EmestHe-
mingway comincid a scrivere un ro
manzo su Gabnele D'Annunzio ma 
abbondond l'idea poco dopo, di-
ventanto un acceso anti-dannun-
ziano Una buona parte dell'opera 
nmasta incompiuta, di cui non si 
conosceva l'esistenza, e stata nnve-
nuta dall'italianista Giovanni Cec-
chin, ricercatore alia Pnnceton Uni
versity (New Jersey), nell'archivio 
della Kennedy Library di Boston, 
dove sono conservate le carte dello 
scrittore statunitense scomparso 
nel 1961. Tra i documenti inediti lo 
studioso ha trovato anche le «pro-
ve» di un incontro effettivamente 
awenuto tra il premio Nobel per la 
letteratura e il Vate, episodio finora 
del tutto ignorato II diciannovfenne 
giornalista Hemingway era dapoco 
arrivato in Italia (giugno 1918) al 
seguito della Croce Rossa America
na quando insieme ad altri conna-
zionali, anche loro volontari, si mi-
se sulle tracce del mitico Coman-
dante italiano. Secondo quanto ha 
potuto appurare il professor Cec-
chin, Hemingway ebbe occasione 
di vedere D'Annunzio nel pomerig-
gio del 26 giugno 

Fino a ora si era ntenuto che ll n-
ferimento nel romanzo Di la dal 
fiume Ira gli alberi (1950) a un 
raduno oceanico di patriot! italia-
ni arringati da Gabnele D'Annun
zio a) grido «Morite non basta» 
fosse solo una finzione letteraria. 
In- realta _ dimostra Cecchin _ 
Hemingway vide il Vate proprio 
in quell'occasione, quando si re
ed casualmente a Villa dell'Orso, 
piccola frazione di Roncade 
(Treviso) dove si tenne una cen-
monia per commemorare i caduti 
della «battaglia del Solstizio«. He
mingway non era comunque solo 
a quel raduno, ma in compagnia 
di molti altri ausiliari della Croce 
Rossa Americana, in gran parte 
studenti universitari, tjtti infatuati 
di D'Annunzio. Un'inlatuazione a 
cui non fu estraneo neppure il fu-
turo autore di Addio alie armi, 
tanto che nel tardo autunno di 
quello stesso 1918 gli venne in 
mente di poter dar vita ad un am-, 
pio progetto di romanzo sia su 
D'Annunzio che sull'impresa de
gli Arditi, in particolare sulla. bat-
taglia del Montegrappa. 1,'idea 
dell'opera continue ad essere ac-
carezzata almeno fin verso il 
1921-22, poiche brani inediti mo-
strano 1'interesse anche per J'im-
presa dannunziana di Fiume 

II simbolismo italiano di Mario Quesada 
— — CARLO 
• Mario Quesada, scomparso a 
Roma la settimana scorsa, e una 
delle personalita di maggior rilie-
vo, per originalita e competenza, 
della storia dell'arte italiana. 

Ha avuto infatti la capacita di 
rendere racconto appassionante 
(attraverso una prosa asciutta e 
serrrata) il rigore della ricerca do-
cumentaria sul lavoro di un arlisla. 
sul tracciato della sua vita e su 
quello - piu ampio ma convergen-
te sull'opera - del contesto storico 
eculturale. 

Queste qualita, di storico e di 
scrittore, appalono ad esempio 
evidenli neH'ultimo suo lavoro: il 
libro su Hans Stolteberg Lerche 
uscito in occasione della mostra 
romana che in marzo, al Palazzo 
delle Esposizioni, e stata dedicata 
all'opera di questo scultore ecera-
misla tedesco a lungo attivo in Ita
lia, sebbene quasi sconosciuto. 

In apertura dl sagglo Quesada 
ricostruisce narrativamente I'in-

•ueei 
contro awenuto nel' 13 tra 1'anzia-
no artista tedesco e quel "giovane 
pittore, di piccola statura ma dai 
gesti decisi e dallo sguardo deter-
minato", Cipriano Efisio Oppo, 
auto» del Ritratto diH. St. Lerche 
esposio 1'anno dopo alia secon-
da Secessione Romana. 

Alternative 
L'incontro fu importante per

che da Lerche Oppo ebbe modo 
di vedere quelle opere dei postirn-
pressionisti e degli espressionisti 
europei (di Max Liebermann e 
Kees van Dongen, ad esempio) 
che aiutarono i giovani secessioni
st! romani, dei quali Oppo faceva 
parte, a "trovare una via di rinno-
vamento dell'arte italiana alterna
tive alia rivoluzione futurista". In 
questo ultimo libro, in particolare 
nelle prime, bellissime, pagine su 
Lerche e sul contesto romano, 
Quesada ha annunciato una pro-
speltiva di studi futuri e ha sintetiz-

zato alcuni punti cardine del suo 
lavoro passato. Da un lato c'e il 
progetto per una monografia su 
Oppo, alia quale lavorava da tem
po per conto della Quadriennale 
Romana ("creatura" di Oppo, co
rn'* noto, e della quale Quesada 
eraconsigliere). 

Dall'altro lato ci sono, invece, i 
moltissimi studi, cataloghi, mostre 
e monografie che in pochi anni, a 
partire dagli anni Ottanta, Quesa
da ha dedicate alia siluazione del
l'arte italiana, e romana in partico
lare, nei primi due decenni di que
sto secolo- dalle prime mostre sui 
simbolisti e sui nazareni, alio stu
dio sistematico (il primo e 
dell'83) dell'opera diCambellotti, 
alia mostra dell'87 sulle Secessio-
ni romane, alle monografie di So-
crate e Ferrazzi - autori ripresi per 
il contributo nel cataiogo della 
mostra londinese "On Classic 
Ground" del 1990-, alle esposizio
ni sull'attivita della galleria La Co-
meta, all'antologica di Matera 
dell'89 sulla scultura di Arturo 

Martini (solo percitare alcuni titoli 
della sua bibliografia) 

Insieme ad altri studiosi - e spes
so accanto a loro come, ad esem
pio Maria Paola Maino ed Irene De 
Guttry, con le quali ha firmato il 
pioneristico volume sulla "Storia 
delle arti minori d'autore in Ita
lia") - Quesada ha portato avanti 
metodicamente I'analisi conte-
stuale di situazioni dell'arte italia
na (dal simbolismo al liberty, con 
puntate verso il ritorrio all'ordine) 
che erano rimaste schiacciate da
gli studi sul futurismo e che pure 
con I'avangurdia di Marinetti eb-
bero molti e documentati punti di 
contatto. 

Psicologia 
Nell'intrapredere quest'opera 

di riequilibrio delle dinamiche 
della storia, Quesada ha avuto la 
fortuna, ed il merito, di imbattersi 
in artisti grandissimi (Cambellotti, 
su tutti) ed il merito di studiare a 
fondo i ricchissimi archivi privati 
che ancora si conservano e che 

non sempre sono frequentati dagli 
studiosi del Novecento 

A questo rigore fiiologico che, 
da solo, non basta a spiegare l'o-
pera di un pittoie o di uno scultore 
ma, soprattutto, la sua vicenda 
personale, Quesada ha unito le 
capacita di letlura psicologica, le 
doti di racconto e la passione per 
Parte contemporanea Infatti, pn-
ma di dedicarsi alia storia dell'ar
te, aveva pubblicato poesie, giova-
nissimo, a Roma, nei primi anni 
Sessanta, ed era stato poi attivo 
come critico miiitante seguendo 
una passione, quella per 1'attuali-
ta, che ha portato avanti anche 
negli anni successivi 

Devo personalmente molte co
se a Mario Quesada, sul piano 
professionale e su quello umano. 
soprattutto 1'ipotesi di un percorso 
di ricerca situato in quella zona 
franca in cui i campi opposti, della 
filologia e della prosa d'arte, ap-
paiono privi di quelle zone inaridi-
te che sono la pura indagine for
mate e la linca compiaciuta. 

MILANO 

FUNIM 

Via Felice Casati 32 . 
Tel. 02/6704810-844 

DAL VOLGA ALLA NEVA 
LA VIA DEGLI ZAR 

Crociera con la motonave Nottl Blanche 

(minimo 30 partecipanti) 

Partenza da Milano H18 e il 29 giugno - il 1 ° e il 23 agosto 
Tratporto con volo Alitalia e Malev + motonave Notli Blanche 
Durata del viaggio 12 giomi {11 notti) 
Quota d) partecipazlone individuale in cabma doppia 
Ponla principals a ponte superiors 18 e 29 giugno e 23 agosto 
L 2 750.000 - parterua del 1 s agosto L 2 900 000 
Ponte icialuppe' 18 e 29 giugno e 23 agosto L 2 950 000 
partenza dal 1° agosto L 3 100 000 
Supplement) partenza da Roma lire 25 000 
Vlsto consolare lire 40 000 
Supplemento cabfna slngola lire 850 000 
Rlduzlone cablna trlpla lire 750 000 
Dlrltti dl iscrfzlone lire 50 000 
L'ltlnerario: Italia/San Pietroburgo-Valaam-Russia del Nord-Kizhl-Goritsy-
Yaroslavl-Kostroma (Anello dfOro)-Uglich-Mosca/ltalia 
Nota. A secondo della data di partenza, la crociera partira da San Pietroburgp o 
da Mosca 

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuaii in Italia e all'estero, il 
pernottamento In cablna doppia, la pensions completa, tutte le visits elencate 
nel programma nelle citta e nelle Isole Sono previste sulla nave attivita di 
anlmazione. serate danzanti, spettacoli folclonstlci, corsi di russo, di cucina e dl 
folografia La quota comprende un accompagnalore dall'ltalla 


