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L'arte di legged l'arte 
I libri dedicati all'arte sono, tradizionalmente, voluminosi e 
costosi. £ possibile, viceversa, tracciare una piccola guida 
alle pubblicazioni economiche die approfondiscono ope-
re o tematiche della storia dell'arte? E quanta tentiamo di 
fare, parlando sia di monografie, sia di opere pluritemati-
che. Sempre con un occhio al prezzo di copertina e uno al
ia capacita di diffusione. Per arrivare a scoprire che anche i 
Cd torn cominciano adivehtare economici. 

CARLO ALBKHTO M I C C I 
• Perchfe quelli che escono dalla 
libreria strlngendo al cuore un nuo-
vo romanzo hanno I'espressione Se
rena di rnamma leonessa che accu-
dlsce Re Leone cucciolo, mentre gli 
amanli dell'arte hanno la faccia 
mezza telice e mezza stravolta, co
me quella di un maratonela al tra-
guardo? La cultura, si sa, cosia mol-
to. Ma per chi si occupa d'arte figura-
tlva costa, e pesa, moltissimo, D'allro 
canto l'arte si capisce guardando, ol-
tre che leggendo. E se i capolavori 
sono riprodotti fedelmente superia-
mo megllo la delusione di non averli 
poluti vedere dal vivo. Anzi: i partico-
lari fotogralici di quelle opere nate 
per essere guardate da lontano - la 
volta michelanglolesca della Sistina, 
ad esempio. ci permettono di carpi-
re/capire raeglio il segreto dell'arti
sta, Quindi: se tanto vogllamo, tanto 
dobbiamo spendere per portarci a 
casa i volurainosissimi libri con I'o-
pera completa d'un pittore o col ea-
lalogo dluna collezione museale. 

Ail'opposto di questa proposta 
editoriale e'e quella divulgativa del 

libra d'arte economico, che ha avuto 
sempre un notevole successo: in li
breria come suite bancarelle. Si trat-
ta per lo piu di monografie dedicate 
ai sommi maestri: testo ridotto all'os-
so (oto a colori, piO o meno grandi, 
riproducenti i dipinti pifl celebri, e 
solo quelli. 11 successo di questo pro-
dotlo sta, tra i'altro, nella diffusione 
ampia. Che permette di abbattere i 
cosli di riproduzione delle foto a co
lori. E infatti la madrina di questa se-
rie e «Maestri del Colore* (Fabbri) 
che negli anni Sessanta-Settanta 
Inondd il mercato e le case degli ita-
liani scegliendo come punlo di ven-
dlta non piu le librerie, ma leedicole. 
Si sa: le nozze con i fichi secchi non 
riesccio a nessuno. Ma 6 dawero 
impossibile spendere poco e avere 
un libra valido per gli studiosi oltre 
che per gli amanti dell'arte? 

Su questa linea di compromesso 
si pongono, tra le altre, due tecenli 
inizative editoriali, della Giunti di Fi-
renze e della Tea (Tascabili degli 
Editori Associati) di Milano. Che af-
frontano il problema dagli stand, op-

posti, delle librerie e delle edicole. 
Opposto 6 anche il prodotto: libra 
per la Tea e Cd ram per la Giunti. Co
me diversa e la «pozione> usata per 
raggiungere la magica soluzione: te
sto e riproduzioni di qualita a costo 
contenuto. La Tea, infatti, reslringe il 
campo d'azione ed evita la disper-
sione, insita nella formula della 
monografia suil'artista, cohCen-
trandosi su una singola opera La 
Giunti, invece, mantlene il taglio 
della monografia - formula prolis-
sa ma appetita - e allarga il sup-
porto approfittando dello spazio 
senza fondo del Cd rom. 

La serie Tea si chiama «Saper 
vedere i capolavori". I primi quat-
tro titoli sono dedicati ad altrettanti 
celebri dipinti: Lo sposalizio della 
Vergine di Raffaello; la Pala Monte-
feltro di Hero della Francesca; il 
Cristo morlo di Mantegna e il co-
siddetto Ritrovamento del corpo di 
S. Marco di Tintoretto. Gli aulon 
sono studiosi che hanno gia scrit-
to, e piu diffusamente, sullo stesso 
argomento (rispettivamente: Pier-
luigi De Vecchi, Francesco P. Di 
Teodoro, Francesco Frangi, Sergio 
Marinelli). I quadri si trovano tutti 
e quattro a Brera: di modo che il 
museo milanese garantisca, co-
munque, uno smercio sicuro di 
copie. Anche se - spiega Renzo 
Guideri della Tea - i quattro volu-
metti vanno bene anche nelle li
brerie, raecogiiendo i favori del 
pubblico, specializzato e non. II 
[ormato e cm 16x17,5; una settan-
tina le pagine; circa 30 le immagi-
ni in bianco e nero piu una, quella 

del dipinto In esame, riprodotta a 
colori: ecco perche costano solo 
15.000 lire. 

Dicevamo del Cd rom che la 
Giunti Multi Media manda in edi-
cola per festeggiare i 10 anni di vi
ta della rivista Arte Dossier. Questo 
nuovo Cd'Art (che dicono si deve 
leggere Sidddrt. ma Herman Hesse 
che e'entra?) 6' a basso costo' 
29.000 lire, circa un quarto del 
prezzo di un Cdrom'ndrrnale. La 
capienza del dischetto permette di 
ricostruire la vicenda dell'artista 
(la prima uscita e il classico Van 
Gogh) attraverso 400 immagini, 
200 pagine di testo, 100 comment! 
parlati. II prodotto si rivolge espli-
citamente al grande pubblico gra-
zie anche alia componente ludi-
co/didattica di alcune schermate 
(quiz: quale filosofo tedesco ha 
scritto delle scarpe di van Gogh? 
quale oggetto della Camera da let-
to, quella gialla del 1888, e fuori 
posto?), ma anche chi studia puo 
trovare utile I'ampia bibliografia 
suil'artista. 

Ma tomiamo ai libri, prodotto 
insostibuile perche, se non altro, a 
differenza del PC si possono porta-
re a letto. Ha died anni il mensile 
Art e Dossier che unisce alia rivista 
un fascicoletto, di una cinquantina 
di pagine, dedicate ad un artista o 
a temi e movimenti artistici. Pro-
pno a questi Dossier spetta il pri-
mo posto nella speciale classifica 
qualita-convenienza: perche si pa-
gano 7.000 lire con la rivista (e 
5 000 un anno dopo in libreria); e 
perche - ed e- quel che piu conta -

il piti delle volte sono scritti da sto-
rici dell'arte, da specialisti. Che si 
sottopongono al notevole sforzo di 
condensare, e di rendere com-
prensibile a tutti, i lunghi studi de
dicati all'argomento. £ il caso di 
Andrea Emiliani (Guido Rem"), o 
Rossana Bossaglia (Sironi), Jolan-
da Nigra Covre (Cubismo), oppu-
re del Carpacao e del Tiztano di 
Auguto Gentiii. A volte si tratta di 
un lavoro a piu man), come e ac-
caduto con Frornmel, Ferino Pa-
gden e Oberhuber per Quito Ro
mano oppure con Mancinelli, Co-
lalucci, e Gabnelli per i restauri del 
Giudizio Universale di Michelange
lo. 1 migliori di questi Dossier sono 
quelli in cui 1'autore riesce a deli-
neare un ritratto dell'artista solo at
traverso alcune opere salienti. 

Per I'opera completa, tra le pub
blicazioni economiche, vanno an-
cora bene i mitici "Classici dell'Ar-
te" Rizzoli (nelle librerie del 50% a 
20 mila lire) dove, per la cura di 
Paolo Lecaldano, vennero affian-
cati ai testi di specialisti (impegan-
ti a schedare tutte le opere, a forru-
re una biografia documentata, piO 
un'antologia della critica) le pre-
sentazioni di letterati innamorati di 
quel particolare pittore. Qualche 
esempio? Nel '67 Outtuso e Angela 
Ottino della Chiesa per il Caravag-
gio; Oreste del Buono e Pierluigi 
De Vecchi per il Piero della France-
sea. E poi Ungaretti a scoprire la 
luce di Vermeer, fino Giovanni Te-
stori, nel 1972, a contorcersi 1'ani-
ma e lo stile davanli ai cristi stra-
ziati di Grunevald. 

LA MOSTRA. Al Museo Pecci di Prato un omaggio a uno dei padri dell'avanguardia 

Immagini e materie secondo Emilio Villa 
MMCO 

M PRATO Dopo la discesa dal ta
xi sul viale della Repubblica gia si 
awertono le devastanti realta del 
verso «villiano». Acrobazie, simula-
cri della realta, severita quasi dolo
rosa che diventa motlvo stilistico; 
urla a perdlfiato dl un Impianto 
poetico che rimanda al grande 
possessore di tali esercizi poetici 
che rasentano trasgressivi funam-
bolismi. Emilio Villa 6 la dopo un 
viottolo lastricalo di cortina pede-
slre. II Museo d'Arte Contempora-
nea Luigi Pecci di Prato ospila pro
pria Emilio Villa «Opere e docu-
menti», lino al 30 giugno (orario: 
10/19, chiuso il martedl, ingresso 
gratuito). 

In una nota bioblbliografica po-
S|»sta ai testi raccolti in «Attributi 
dell'arte odierna. 1947/1967 
(1970)», Villa dichiaro che i suoi 
rapporli con l'arte militante, o d'a-
vanguardia, datavano dal 1936, e 
che, dopo 111937 quando i fascist! 
lo vessarono politicamente, egll si 

OALLIAN 
costrinse ali'assoluto silenzio per 
dieci anni, durante i quail si luffO 
anima e corpo nella filologia semi-
tica, a studi micenei e paleogreci, 
s, npossessd della lingua uralica, 
deil'aramaico, divenendo cosi co-
struttore di b^liori di parole che 
geltavano un ponte tra lo studio 
delle antiche culture mediorientali 
e mediterranee e quelio delle arti 
moderne. 

Attivissimo scopritore di talenti e 
presentatore di mostre che ebbero 
luogo a partire dal dopoguerra, gia 
da quesle date si deduce che Villa 
fu precoce anche nel coltivare i per-
sonali interessi verso la pittura e la 
scultura. Occore subito precisare 
che fu proprio Villa a presentare a 
Roma, nella sala dell'art Club di via 
Margntta, la mostra di «Foima 1», 
naturalmenle osteggiata dalla criti
ca del tempo, Tra il 1936 e il 1947 
Villa maturo, mise a fuoco la pro
pria competenza filologica dive
nendo un uragano di parole; riveld 

un'acutissimasensibilita critica che 
meravigliosamente fondarono una 
nuova stagione artistica a partire 
appunto dalla fine degli anni Qua-
ranta, all'incirca negli stessi anni in 
cui la sua poesia raggiunse tratti di 
assoluta originalita. Quando Villa 
affronlb negli anni Cinquanta Ro
ma ricca di fermenti cultural!, di in-
contri, di inziative e trapianti cultu-
rali agevolati dalla presenza di arti-
sli provenienti da ogni parte del 
mondo, lo fece senza tema di erro-
re. Villa interrogava la poesia, l'arte 
e i suoi testi critici come il poetare 
interrogavano il fare, il gesto risolu-
tore facendone un simulacra della 
realta che naturalmente Villa vole-
va sconvolgere fino all'assoluta del
l'arte totale. II suo impegno critico 
diventa dunque questione di vita e 
di morte, proprio perchfe per lui la 
realta 6 stata drammatica sino alio 
spasimo, come per gli gli esclusi 
wolentati nella loro libertadiceare 

Nonostante che Roma fosse un 
crogiuolo di presenze straniere -
Matla, Twombley, Eielson - Villa 

slnnse vincoli di amicizia e collabo-
razione soprattutto con gli artisti ita-
liani, e costitut un trio particolar-
mente affiatato con Alberto Burri 
ed Ettore Colla, ai quali presto si ag-
giunse un amico e conterraneo di 
Burri, Giorgio Ascani soprannoma-
to Nuvolo. La presenza di Nuvolo 6 
determinante per la sua straordina-
ria abilita artigianale nei maneggia-
re l'arte applicata della stampa seri-
gralica, e delle tecniche di stampa. 
Nuvolo si e sempre voluto presen
tare come «ragazzo di bottega» ma 
in realta era un profondo conosci-
tore dell'intima essenza trasgressi-
va dei materiaii e divenne ben pre
sto indispensabile a tutti, da Colla a 
Burri, da Mannucci a Leoncillo, 
Afro, Mirko Nel suo studio di via 
Margutta, per tre anni a partire dal 
1953 Villa ebbe la fortuna di seguire 
il lavoro dell'amico, che trafficava 
come un alchimista con le nuove 
tecnologie e i nuovi materiaii: sac-
chi, caseina cementite, ferro autar-
chico, canapa, colori e inchiostri 
industrial! In un testo del 1971 de-

Parla don Giuseppe Costa 

Libri, confronto 
tra laid e cattolici 
II direttore editoriale della Sei, don Giuseppe Costa, spiega 
le ragioni della sua polemica sulla gestione del Salone del 
Libro di Torino pur riconoscendo il successo commerciale 
e di partecipazione del pubblico. In questa intervista pro
pone il superamento di vecchi steccati tra editoria laica e 
cattolica invitando a valutare le proposte editoriali. Inoltre, 
propone un maggior coinvolgimento degli editori alia pre-
parazione della prossima rassegna. 

ALCISTE 
• Non sono mancatelecritiche, 
pur rilevandone il successo di pub
blico, al Salone del Libro di Torino 
e la piO dura e venuta dal direttore 
editoriale della Sei, don Giuseppe 
Costa, con un articolo su L'Osser-
oatore Romano intitolato «La 
sconlitta della cultura* che ha su-
scitato larga risonanza. Lo abbia-
mo intervistato per approfondire i 
temi della polemica 

Non pensa, don Costa, di aver esa-
gerato tenuto conto die ia rasse
gna dd Nbro di Torino ha registra-
to 230 mila vishatori che hanno 
pagato anche il bfgNetto e che so
no amtale bene anche le vendKe? 

Dal punto di vista della partecipa
zione e degli acquisti la rassegna di 
Tonno e stata un successo. Ma, 
proprio per questo, mi sarei aspet-
tato da parte degli organizzatori un 
piU alto livello culturale sia nel 
coinvolgere, nella fase preparato-
ria, gli editori nel promuovere ini-
ziative di dibattito che non fossero 
troppo superficial! come, purtrop-
po, sono state. 

Puo fare degli esempi? 
La scelta del tema sulle donne 6 
stata felice, dopo la Conferenza di 
Pechino, ma i dibattiti che ci sono 
stati non hanno offerto un'analisi 
sulla condizione della donna che 
lavora e che opera in Italia e nel 
mondo. Basti dire che a simboleg-
giare il problema donna e'erano 
una gigantografia della Marylin 
Monroe e della miss dell'anno',' 
mentre sappiamo tutti quali sono . 
oggi i problemi reali delle donne 
nel mondo, a cominciare dal no
stra Mezzogiorno ma anche nel re-
sto dell'Italia per quanta riguarda 
1'occupazione ed il lavoro fino alia 
loro scarsissima rappresentanza in 
Parlamento. Di questo bisognava 
parlare, essenzialmente, ed all'in-
temo di ciascun editore non man-
cavano libri. I dibattiti, quindi, 
avrebbero dovuto affrontare, su un 
piano comparativo, questi percorsi 
per fare il punto sul problema don
na, oggi, per influire sul future. 

Sull'organo vatkano ki ha parlato 
pure di una «gheWizazione» dd-
I'editoria cattolica, mentre Guido 
Accomero, pabon della nuntfe-
stazkme, ha dichianto di aver da-
to spazio a tutU tanto da mettere, 
per esempio, la Sdvidnoairutet 

Vorrei osservare che ad una rasse-

SANTINI 
gna del libro non si va solo per fare 
affari come alia Fiera del mobile, 
ed anche a tale proposito bisogne-
rebbe cambiare qualche cosa se 
vogliamo coniugare business e 
cultura. Non dimentichiamo che 
la rassegna del libro usufruisce 
anche di contributi pubblici che 
sono dati per promuovere, essen
zialmente, cultura. Allora mi chie-
do perche per organizzare una 
presentazione alia buck messe di 
Francoforte o alia Abs di Chicago 
6 sufficiente un fax, mentre a To
rino non bastano due fax e una 
visita con caffe. Voglio dire che 
gli editori vanno interpellati pri
ma, non soltanto, per sapere se 
prenoteranno o no uno stand per 
esporre la loro produzione libra-
ria al Salone del libro, ma per es
sere coinvolti al fine di impostare 
insieme, attraverso un confronto 
culturale, la rassegna" stessa. Ed i 
giornalisti qualificati del settore 
devono essere stimolati ad entra-
re nel merito delle proposte edi
toriali per metterle a confronto 
per tematiche per dare i loro giu-
dizi. E con questo spirito vanno 
organizzati anche i dibattiti. Solo 
cosi si fa un servizio alia cultura e 
si offrono ai visitatori spunti ed 
elementi per discutere e riflettere. 
Insomma, 1'editore non pub esse
re limitato solo alia dimensione 
commerciale. O & coinvolto nella 
gestione cujturale oppure, per la 
vendita, tfasla aftid'arsi ad un li-
,braio presenteaLSalone. Percid, 
quando Accornero dice, per ri-
spondere alle mie osservazioni, 
che ha messo la Sei accanto alia 
Utet, gli vorrei chiedere se pensa-
va di mettere nel sottoscaia una 
casa editrice che e la prima a To
rino ed ha il suo posto di grande 
dignita nel quadra dell'editoria 
italiana. 

Ml pare die sotto e'e la polemica 
tra editoria laicaecattollca. 

C'6 anche questo. £ ora di finirla 
con questa separazione tra laici e 
cattolici, e questo vale anche per la 
distribuzione che 6 da riformare e 
per le librerie. Oggi gli editori vanno 
giudicati per quelio che producono 
e spero che il govemo Prodi, con 
I'annunciata attenzione all'editorla 
ed alia cultura, faccia cadere questi 
vecchi e superati steccati. Ormai, 
tutti siamo in campo aperto, 

dicato appunto a Nuvolo, Villa rico-
nobbe i'assoluta portata innovativa 
di tale lavoro forsennatamente ac-
canitoeclandestino. 

Nell'introduzione al catalogo 
(supportato dal fecondo e piemu-
rososo lavoro critico di Aldo Taglia-
fem) Bruno Cora, direttore artistico 
del Museo Pecci, scrive giustamen-
te che il grande poeta che ora ha ot-
tanttuno anni, si e conquistato il di-
ritto sul campo di una riscoperta e 
piu precisamente di una mostra 
che diffonda, nel nostra paese e a 
livello inlemazionale, I'unicita del
la sua esperienza e del suo indi-
scusso valore poetico. 

Grande e straordinaria mostra 
ricca di documenti visivi di poesia 
«villiana», pregna di empieta paroli-
bera, dissacratoria sensualita pre-
gnante, ricca di prorompenti eventi 
che dilaga nelle altre sale dove Bur
ri e Fpntana autenticamente sim-
boleggiano un paesaggio gonfio di 
apparizioni del nostra destino arti-
sticamente sublime, che vale la pe-
natenered'occluo. 
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