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Storia naturale e civile dell’arte

Arte vuol dire in sostanza “bellezza”? Sì, 
ma non solo. Guardiamo uno splendido 
manufatto di 500000 anni fa da Kathu Pan 
(Sudafrica) 1. È un utensile a punta, detto 
“bifacciale” perché ottenuto scheggiando 
la pietra su due facce, ed era usato come 
arma, nella caccia o per tagliare o raschiare 
carni e pelli. Per rendere efficienti arnesi 
come questo bastava che fossero ben ap-
puntiti, ma in questo caso l’artefice ha ri-
finito pazientemente il suo bifacciale, con 
attenzione al colore e alla simmetria degli 
strati e delle dentellature che risultano dalla 
percussione della pietra: un processo che 
richiese abilità manuale, forza e precisione. 
La creazione di questo strumento preisto-
rico è dovuta alla sua funzione, ma la cura 
con cui fu realizzato comporta la ricerca 
di un effetto estetico: un bisogno natura-
le dell’uomo, anche nelle età più remote.  
Il nostro tempo ha una speciale sensibilità 
per questa precocissima inclinazione este-
tica, che precede ogni nozione di bellezza 
o di arte: nella mostra First Sculpture (la pri-
ma del suo genere), aperta a Dallas (Texas) 
nel gennaio 2018 e curata dall’artista Tony 
Berlant e dall’antropologo Thomas Wynn, 
il bifacciale di Kathu Pan è un pezzo-chiave. 

Determinati da una funzione ma composti 
con grande impegno alla forma sono anche 
le piramidi d’Egitto, il Partenone e il Panthe-
on, gli affreschi di Giotto ad Assisi e quelli 
di Michelangelo nella Cappella Sistina, le 
chiese gotiche e quelle barocche, le regge di 
Versailles e di Caserta e le tante opere d’arte 
che s’incontreranno nelle pagine di questo 
Manuale. Esse furono create da artefici spe-
cializzati e capaci di conquistarsi crescente 
prestigio sociale, ma sempre su richiesta di 
sovrani, vescovi o altri committenti, e per un 
pubblico specifico: perciò ogni opera d’arte 
va vista nel suo contesto storico e geografico. 
Anche gli artisti d’oggi, più liberi di espri-

1 bifacciale o amigdala (cioè “mandorla”, a causa 
della sua forma), dagli scavi di Kathu Pan (Sudafrica), 
Età paleolitica. ca. 500 000 anni fa. Kimberley 
(Sudafrica), McGregor Museum. 

mersi, devono fare i conti con il mercato, 
che ha ereditato il ruolo del committente.  
È cresciuto nel tempo il ruolo e il peso 
del fattore estetico nell’arte e nella sua ri-
cezione, cioè nelle reazioni del pubblico.  
È per questo che in alcune culture (come in 
Europa e in Cina) è nata la storia dell’arte, e cioè 
l’impulso a dedicare all’arte una narrazione 
cronologica, come si fa con la storia politica. 

Le immagini, le opere d’arte, i paesaggi 
sono componenti essenziali della memo-
ria culturale, incidono profondamente sui 
nostri pensieri e sulle nostre decisioni. Han-
no un valore civile fondato su tre fattori: la 
funzione, la forma e la storia. L’accumularsi 
delle esperienze accresce lo spessore e la 
forza della creazione artistica, come in un 
dettaglio del grandioso fregio Triumphs and 
Laments, creato nel 2016 dall’artista suda-
fricano William Kentridge sui muraglioni 
del Tevere nel cuore di Roma 2. In un solo 
groviglio vediamo una tragica scena della 
recente storia italiana, la scoperta del cada-
vere di Aldo Moro nel cofano di un’auto il  
9 maggio 1978, uno scontro di guerrieri da 
un sarcofago romano del III secolo d.C. e 
la Santa Teresa del Bernini trasformata in 
piangente. Questo fregio, commissionato 
da artisti americani e cittadini italiani con lo 
scopo di rivitalizzare il Tevere come cardine 
di quel paesaggio urbano, mobilita la storia 
dell’arte per ravvivare la nostra memoria e 
richiamarci alle nostre responsabilità. L’arte 
e la sua storia ci dicono chi siamo, ma anche 
quel che potremmo essere domani. Sono 
un’eredità naturale con una funzione alta-
mente civile.

Questo Manuale è stato pensato e scritto 
per i nuovi Italiani, ovunque sia no nati e 
qualunque sia il colore della loro pelle. Perché 
conoscendo l’arte e la sua storia possano rea-
lizzare appieno il proprio potenziale umano 
e diventare cittadini sovrani e consapevoli.

Salvatore Settis   Tomaso Montanari

2 William Kentridge, triumphs and laments,  
fregio sul muraglione del Tevere fra Ponte Sisto  
e Ponte Mazzini (Roma), particolare, 2016.
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