
L'lNTERVISTA. Gombrich e il debito della pittura dalle scienze esatte 
• FIRENZE, Ernst H. Gombrich, con i suoi 87 
anni sulle spalle, un italiano fluente e una luci-
dita invidiabile nonostante la stanchezza del-
I'eta, non 6 soltanto un grande storico dell'arte, 
non e soltanto I'autore di una storia della pittu
ra e della scultura che ha fatto il giro del mon-
do e uno dei principal! studios! del Rinasci-
mento italiano. Gombrich incarna la tradizio-
ne di una cultura cosmopolita e urnanista che 
gia da decenni non disdegna i contributi scien-
tilici per indagare le espressioni arlistiche del-
I'uomo. Lui, che e nato nella Vienna di Freud e 
Schdnberg nel 1909, che ha lavoratoall'istituto 
Warburg di Londra dal '36, tirandone le fila dal 
'59 al 76, ha sempre attinto anche alle leggi 
della fisica, alio studio dei (enomeni della luce, 
alia psicoanalisi, per capire come percepiamo 
le forme dell'fn le, la luce, i colori. Le sue chiavi 
di lettura hanno spesso aperto squarci del 
mondo sensibile. Ultimo episodio: la mostra 
alia National Gallery di Londra dell'anno scor-
so sulla rappresentazione dell'ombra nella pit
tura occidentale, con un saggio tradotto in ita
liano e da poco pubblicato da Einaudi. Eppure 
Gombrich, da veto umanista del XX secolo, 
non e mai caduto nella trappola della venera-
zione deH'arte, Ha sempre affermato che non 
esiste Parte con la A maiuscola, esistono piut-
tosto gli artisti. Lo ripete a Firenze, di passaggio 
su invito della Fondazione Berenson alia villa I 
Tatti per una conferenza, nella camera d'al-
bergo dove alloggia insieme all'inseparabile 
moglie. 

Praressore, Id ha scritto che I'arte figurativa 
M M M O W im percorso progressivo, di evota-
ZIOM, Ml corso del tempo. 

E vera, Parte non migliora nel tempo. Cambia, 
si modifica, in alcune cose migliora in altre 
peggiora. Ma quello che non accetto e una ge-
neralizzazione come l'«arte»: non esiste, e 
un'astrazione che non vuol dire molto. Si pud 
invece parlare di pittura, di scultura, o di musi-
ca, dei mezzi artistici. Ricordiamo che oggi ci 
sono pittori che dipingono in modo tradizio-
nale, altri cercano 
nuovi mezzi, altri fan-
no sensazlone. Tutto 
ciosiriassiimesottoil 
nome di arte di oggi 
ma In fondo rimane 
un concetto elusivo. 

S I M M a4ii fine del 
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«Solo fartista esiste, non farte» 
E un dato innegabile, 

3S3t° MaCon ĥe II colore verde, i graffiti nelle caverne, i materia-
zS*noUnn^stori '>> Je ombre. L'attenzione del grande storico 
S. l [i un^cetto dell'arte Ernst ft Gombrich si concentrasuglu 

individui e le manifestazioni concrete deU'atti-
vita artistica, «consolatrice» dell'esistenza. 

anni. 
che deriva dal nostra 
sistema di numera-
zione, che si basa sul 
conteggio decimale, 
nato con le died dita 
di una mano. Eppure 
anche I'idea del nuo
vo millennio non esi
ste, sono solo numeri e convenzioni, potrem-
mo contare secondo un sistema diverso, di do-
dici ad esempio, e magari potrebbe essere piu 
pratico. 

SI puo inrlarc dl dvilti europea, e su quale sla 
to stato di salute della cultura occidentale, on 
cheUsecolostatranMntando. 

SI, possiamo parlare di una civilta che deriva 
dal greci e dai latini. Ma, di nuovo, anche sul 
suo stato di salute non possiamo dare una ri-
sposta semplice. Certo e innegabile che la 
scienza, la blologia, abbia raggiunto uno sta
dia senza precedenti, la scoperta del meccani-
smo dell'eredita e la possibilita di alterarlo non 
ha precedenti come invenzione e come fatto 
intellettuale, mentre forse le arti non sono in 
una situazione cosi^plendida. 

U tdcnia influtsce sulk nostre prosoetttve. lei 
nella sua opera ha prostata motta attenzlone al
ia percexwne del I colori, ddle forme della pit
tura. RrBene che II nostro modo dl vedere le co
se del mondo sla cambiato? 

Da un certo punto di vista ritengo che la visione 
dell'uomo sia sempre la stessa, non cambia. 

OALLA NOSTRA REDAZIONE 

STIFANOMILIANI 
Anche mille anni fa gli uomini vedevano le co
se come le vediamo noi. E penso acerti anima-
li che vedono il mondo come noi per soprawi-
vere, Mi riferisco ad esempio al fenomeno del
la mimetizzazione, agli insetti che sembrano 
foglie. Quindi anche gii animali hanno le no
stre stesse illusioni. E loro soprawivono, altri 
animali no. E dunque probabile che questi ef-
fetti visivi valgano anche per il mondo animale. 

La cumin, I'arte, la musica, a cosaservono? 
Alia consolazione. La vita e sempre molto du
ra, e piena di sofferenze, di tragedie, ma quel 
mondo che I'uomo ha inventatoe indipenden-
te dalle nostre sofferenze, esiste come creazio-
ne. E incredibile come I'uomo possa trascen-
dere I'esistenza biologica, creare forme 
espressive come I'arte o la musica che ci dan-
no la speranza che esistano valori fuori dalla 
mera esistenza biologica. Ma se si pensa che 
I'arte dia da mangiare, allora si sbaglia. Non si 
pud certo mangiare una sinfonia di Mozart. 

Crede che I'esprimeisi atlraverso immagini, 
suoni, parole, sia uno dei bisogni essenziali del-
I'essere umano o c un sovrappiu? 

Forse e una necessita 
umana. E non saprei 
dire cosa ci sia «pi6» di 
questo. Basta guarda-
re indietro. Da poco in 
Francia hanno sco-
perto nelle caverne di 
Chevaux pitture di 
animali di 30 mila an
ni fa. Sono pitture stu-
pende, forse piu belle 
di quelle di Lascaux. 
Allora I'uomo dipinse 
quelle immagini sulla 

roccia e non spappiamo perche, forse per riti 
magici. Allora penso all'adagio citato spesso a 
proposito del Rinascimento, «magnum mira-
culum est homo». Perche gli scimpanze o gli 
orang-otang non fanno cose del genere. In 
fondo anche la creazione della lingua e una 
specie di miracolo, e stupefacente. 

Lei ha fiduda nel genere umano? 
L'umanita e una specie molto bestiale, lo si e 
visto ora nei Balcani, o nei massacri in Ruanda, 
o durante il nazismo: la bestialita e sempre pre-
sente nel genere umano. Allora trovo tanto piu 
miracoloso che insieme a questa bestialita 
coesislano le creazioni dell'arte. 

Pensando alia feroda nazista Mono strtsse 
che dopo I lager nazfsd non si potevano solvere 
piupoesie. 

Non ha senso, perche anche nel passatto furo-
no commesse atrocita terribiii, come i mongoli 
di Tamerlano che sterminarono tanta gente. E 
una specie di egotismo pensare che le peggiori 
tragedie accadano sold a noi. 

Raccontare o raffigurare in un quadra ht trage
die pud consolarcl dal dolore? 

No, non lo penso. Anche se artisti come Goya 
hanno fatto arte dalla sofferenza, non ritengo 
che sia essenziale. 

Crede in un al di la, in una vita oftre quella terre-
na? 

No. 
Elareligione? 

Per me non e necessana, per altri forse lo e. 
Lei e nato in Austria, vive In Gran (Magna, co-
nosce diverse lingue, tra cui I'Haliano. Si serrte 
cittadino inglese, austriaco, o un uomo d'Euro-
pa? Oggi da un lata e'e il tentabVo di costnilre 
un'Europa, daH'altro le spinte naztonaliste e hJ-
calistichesenibranoaveremoKopeso. 

Mi sento europeo. E odio il nazionalismo per
che conduce alia bestialita, ha sempre portato 
alle guerre, alio sciovinismo. 

A proposito della rappresentazione ddle ombre 
nella pittura occidentale, perche ha sedto que-
sto tenia? 

Semplice: ero stato invitato a scegliere una pic-
cola mostra per la National Gallery. Avevo 
avanzato anche altre proposte ma al direttore 
e piaciuta quella sulle ombre. Un altro argo-
mento che mi interessa molto e il ruolo del co
lore verde nella pittura. Se guardiamo la pittura 
veneziana, per la pittura tonale il verde costitui-
sce un problema. La prossima volta scriverd 
sul verde. Perche mi interessano i mezzi che 
usa i! pittore come la paletta, i pigmenti, e co
me il pittore compia I'atto quasi magico di 
creare o ricreare la nostra realta. 

Ha degli artist) preferiti, pittori che lei torna a 
guardare?E perche? 

Ammiro molto Velazquez, Chardin, va da se 
Raffaello e Michelangelo. Ma domandare per
che significa poire una domanda senza rispo-
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PREMI/SCANNO 

A Osvaldo 
Soriano 
3 kg d'oro 
• SCANNO Lo scrittore argentino 
Os\'aldo Soriano ha vinto, con il ro-
manzo Pensare en i piedi (Einau
di) , il premio Scanno, giunto alia 
sua XXIV edizione. Soriano, al 
quale vanno tre chilogrammi d'o-
ro, faceva parte di una cinquina 
composta anche dall'inglese Da
vid Lodge, con La felicila lerrena 
(Bompiani), Giultana Morandmi, 
con Giocanao a dama con la luna 
(Bompiani), Giuseppe Pederiali 
con Stella di piazza Giudia 
(Giunti), e lo spagnolo Vasquez 
Montalban con Le terme, (Feltri-
nelli). 

II premio a Osvaldo Soriano e 
stato assegnato all'unanimita dal
la giuria presieduta da Walter Pe-
dulla per «l'intensita narrativa de 
racconti essenziali ambientati in 
Patagonia o nell'Argentina del 
NordP. «Lo scrittore trasporta il 
lettore - dice ancora la motivazio-
ne nell'atmosfera lontanadegli 
anni Cinquanta , visti attraverso 
gli occhi di un bambino parteci-
pe dei grandi entusiasmi e pas-
sioni dell'epoca di Peron». 

Le altre sezioni del premio ab-
bruzzese assegnato ieri, sono de
dicate al giornalismo, alia critica 
d'arte, alia poesia, all'economia, 
alle tecnologie nella cultura e 
nell'arte, alia promozione cultu-
rale e al giornalismo culturale. 

MOSTRE 

Si chiude 
con Gallian 
«Brecce» 
• ROMA «La pazienza e tutto ed 
e cid che abbiamo ereditato. Chi 
segue questo dettato sache non e'e 
nuova legge senza che la legge sia 
gia data, che la strada che conduce 
all'istituzione di un nuovo patto ha 
per meta il patto che precede. Una 
mostra sulla moralita del vedere*. 
Con queste parole programmati-
che si e chiuso ieri un ciclo di mo-
stre a cura di Antonio Capaccio alia 
galleria Baccina di Roma dal titolo 
Brecce, Cadenze d'arte, in colla-
borazione con la casa editrice 
Empiria. Mostre di un solo giorno 
aperte alia sperimentazione, al-
I'incrocio dei linguaggi. len e sta
to Enrico Gallian, pittore e poeta, 
oltre che collaboratore de L'Uni-
ta, ad esporre. Dieci tele e sei car
te della sua pittura tendenzial-
mente monocrama e accenni se-
gnici di forte astrazione, 

II ciclo di mostre, iniziato nel 
febbraio del 1995, na inteso sin 
qui mettere a confronto le indtvi-
dualita di artisti di diverse genera-
zioni, senza inglobarli nella logi-
ca delle tendenze. Piuttosto cer-
cando di sostituire il dibattito agli 
schieramenti precostituiti. E vor-
rebbe, dall'autunno prossimo 
uscire da Roma per offrire spazio 
ad altre realta italiane e straniere. 

NUOVA NARRATIVA. E legittima la distinzione fra giovani e vecchi scrittori? 

L'etema lotta fra Tesistenza e il macero 
• Non vado pazzo per Quentin 
Tarantlno e confesso di aver lasciato 
a meta il giovane e celebrate Holdei 
dl Salinger. Per di piu non credo che, 
parlando di libri letterari, abbia qual-
chevalore intrinseco I'eta anagrafica 
dl chi II ha scrilti o li sta scrivendo. In-
fine, sono affascinato daH'immagine 
creata da E. M. Forsten «l'immagine 
di tultl i romanzieri intenti a scrivere i 
loro romanzi nello stesso tempo»: un 
modo per dire die calegorie come 
«glovane« o «nuovo« sono, in lettera-
tura, perlomeno abusive 

In queste mfc parole, naturalmen-
te, e'e un punto di vista, non la verita. 
Ma ci apprestiamo, d'altronde, a di-
scutere dl qualcosa che non ha dav-
vero nulla di scientifico e intorno alia 
quale si possono produrre solo argo-
mentazioni; non ci apprestiamo a 
parlare di letleratura? 

E se dawero abbiamo desiderio di 
parlare dl tetteralura. possiamo dav-
vera parlare solo dl narrativa e la-
sclar perdere la poesia e la saggisti-
ca? Possiamo dawero parlare solo di 
lelteratura italiana senza presuppor-

* 

SILVIO 
re, almeno sullo sfondo, quel che si 
fa nel mondo? E ancora: possiamo 
dawero parlare di letteratura, cioe 
un arte scritta, senza essere consa-
pevoli che, come ha detto il lampeg-
giante Zanzotto, comincia a profi-
larsi tutta la tragedia epocale del tra-
montodellascrittura»? 

L'atto della lettura, la fisiologia del 
leggere e un universo di conoscenza 
di grande e misconosciuto fascino. 
Uno degli element! di quest'atto e 
dato dal tempo che gli occhi, cam-
minando sulle righe, impiegano a 
transitare da una pagina all'altra Le 
righe crescono a dismisura e gli oc
chi si affaticano e finiscono per sci-
volare opachi sulle parole. In questo, 
II critico non e diverso da ogni letto
re. 

Credo che ogni qualvolta prende 
la parola pubblicamente, il critico 
debba ricordare a chi lo ascolla che 
anche lui non e in grado di reggere il 
rilmo della produttivita editoriale. Se 
quindi gli vien chiesto, non di parlare 

di un solo libro alia volta, ma di dise-
gnare un panorama, ha I'obbhgo di 
dire: tra i tanti, questi sono i libri che 
mi e capitato di leggere; tra questi, 
ecco quelli che mi hanno attratto ed 
ecco perche alcuni di essi hanno co-
minciato a parlare tra loro, tramite 
me che li ho letti. Se dei libri dialoga-
no tra loro, cosa significa? Che ap-
partengono a una stessa famiglia? 
Che pongono problemi simili? Che 
hanno voci comuni? E sei tu che li 
costringi a parlare tra loro, o dawero 
sono destinati a farlo anche in tua 
assenza? Queste domande si situa-
no in prossimita di un'altra e piu im-
pegnativa domanda: questi libri, for
se, facendo visita I'uno alle pagine 
dell'altro, si propongono di formare 
una tradizione? 

Come si fa a nspondere a queste 
domande in un articolo? Si pud solo 
evocarle, tenendo bene a menle 
che, parlando di letteratura, non ci si 
dovrebbe dimenticare della sua ma
teriality fattuale. Da sempre ogni 

scrittore sa che i due element! primi 
del suo lavoro sono la vdee e il ritmo. 
Se possiede una voce e un ritmo, chi 
scrive pud battagliare con qualsiasi 
cosa. La voce, come reale emissione 
fonica, e la parte volatile del nostro 
corpo; la scrittura, invece, e noi sen
za il nostro corpo- come risolvere 
questa contraddizione' Lo scrittore 
la risotve creando un suono menta-
le, intonando le frasi su un calco lo-
nico e corporeo che rimane implici-
to sulla pagina, un suono che pud 
essere neseguito da chi legge, ridan-
do materialita fonica all'invenzione 
muladello scrittore 

II ritmo: del ritmo accennosolo al-
I'elemento, tra gli altri, della punteg-
giatura: nei veri scrittori, la punteg-
giatura credo abbia un rapporto con 
il modo di camminare, con il battito 
del loro cuore, con il ntmo del respi-
IO. Negli scrittori, la punteggialura, 
piu che un fenomeno grammatical, 
e un modo per fare camminare le 
Irasi. La voce e il ritmo sono i due 
elemenli londamentali di ogni musi
ca, con la loro imprendibilita, que-

st'arte «disperatamente semantical) 
che e la letteratura, fa a gara di conti-
nuo Ogni volta che qualcuno esor-
disce - qualsiasi sia la sua eta - tutti i 
libn giaesistenti si fanno da parte per 
osservare il nuovo manufatto e deci-
deie se lasciargli un posto o mandar-
lo idealmente al macero, per recu-
perare almeno la carta Con ogni 
nuovo esordio potenzialmente tutta 
letteratura pud cambiare, anche se 
cid awiene rarissimamente. 

In realta e il nostro gusto, se lo ab
biamo, che ci aiuta a operare fulmi-
nee selezioni di fronte alia gran mas-
sa dei libn. Con gli anni mi sono ac-
corto che tra i libri italiani dei miei 
coetani, cioe degli scntton che han
no tra i trenta e l quarant'anni, quelli 
che aspetto con pid desideno appar-
tengono a due opposte categorie. I 
libn di t hi rende incandescenti le 
idee, giovandosi di tutto I'arsenale 
culturale accumulatosi fino ad oggi; i 
libri, insomma, di chi usa le idee co
me si trattasse di personaggi. E i libri 
di chi ha deciso di ibemale, le idee, 
di fame a meno, senvendo come se 

il Novecento non ci fosse stato. Sono 
libri - sia gli um sia gli altri - di chi de-
sidera uscire dall'atmosfera di scial-
bo nichilismo dommante nella cul
tura di questo nostro secolo 

Complessivamente, a volo d'ue-
cello, tra gli autori di libn letterari di 
miei coetanei che io sono riuscito a 
leggere, apprezzo soprattutlo I'in-
ventivita diaiogica di Dario Voltolini, 
la luce paesaggistica di Bruno Ar-
paia, il pudore di Claudio Piersanti, 
la sentimentalita di Pier VittorioTon-
delli, la forza e la cocctutaggine esi-
stenziale di Eraldo Affinati, la sfron-
tatezza sena di Antonio Franchini, la 
scatenata ntmicita di Giuseppe Mon-
tesano, la scarna musicalita di Roc-
co Caibone, la prcm.ilita dello sguar-
do di Sandro Veronesi, la dolente e 
inedita napoletanita di Sergio De 
Santis, I'adolescenziale vitalismo di 
Aurelio Picca, le quiele illuminazioni 
di clio Pizzingnlli, la passione enci-
clopedica di Marco Belpoliti, lo 
sguardo rasoterra di Giulio Mozzi, 
1'ossessivita tonale di Marizio Sala-
belle, la frase epigrammatica di Em 

De Luca, la fantasia nordica di Silvio 
Raffo, la simpatia franca di Sandro 
Onofri, I'epicita morale dello scom-
parso Sergio Atzeni .; il lavoro di mi
nima narrativita a basso voltaggio 
metaforico di Umberto Fiori e di Pie-
tro Mazzone, lo scavo antropologico 
e autobiografiro nel dialetlo di Nino 
De Vita; la luminosity insieme ghiac-
ciata e calda di Valerio Magrelli. 

Inoltre, non sono schizzinoso, co
me molti critic!, ne con Alessandro 
Baricco, ne con Susanna Tamaro. Di 
entrambi mi sembra di capire le ra-
gioni, anche se non sempre condivi-
do le esecuzioni. Tra i piu giovani, 
non ho molte simpatie ne per Silvia 
Ballestra, ne per Enrico Brizzi, ma li 
ho letti sbadatamente. Mi ha deluso 
lo spreco d'intclligenza verbale di Ti-
ziano Scarpa. Mi hanno divertilo i 
racconti di Niccold Ammanlti, an
che se danno 1'impressione di nau-
fragare spesso in un immagmario al-
trui. E ho apprezzato I'esordio con
tralto e franlo di Carola Susani. 
Adesso basta: il pedaggio eloncato-
riorhopagaloanch'io 


