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ARTE. — Repubblica Federale di Germania. — N e l l ' a t t i v i t ä a r t i s t i 
ca d e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e d i G . d e g l i a n n i S e t t a n t a p r o s e g u e la 
d i f f e r e n z i a z i o n e d i q u e l l ' a r t e c h e si p o n e c o n c e t t u a l m e n t e al d i lä d e l l a 
p i t t u r a e d e l l a s c u l t u r a t r a d i z i o n a l i . L a m o l t e p l i c i t ä d e l l e t e c n i c h e si 
s v i l u p p a in s t r e t t o c o n t a t t o c o n l ' a r t e c o n c e t t u a l e i n t e r n a z i o n a l e , s o 
p r a t t u t t o q u e l l a d e g l i S t a t i U n i t i . J . B e u y s , W . V o s t e l l , S . P o l k e , G . 
R i c h t e r , H . H a a c k e , U . R ü c k r i e m s o n o i p r i n c i p a l i i s p i r a t o r i d e l l a g e 
n e r a z i o n e e m e r s a in q u e s t o d e c e n n i o . 

A I c e n t r o d i q u e s t ' a r t e , c h e n e l 1 9 6 9 — e d u n q u e i n i m m e d i a t a 
v i c i n a n z a s t o r i c a a l r i s v e g l i o p o l i t i c o d e l 1 9 6 8 — d i v e n n e n o t a al p u b 
b l i c o a t t r a v e r s o g r a n d i m o s t r e t e m a t i c h e (a B e r n a , Live in your head. 
Wenn Attitüden Form werden. WerkeProzesseSituationenInforma
tionen; a d A m s t e r d a m , Op Losse Schroeven. Situaties en cryptostruc
turen), si c o l l o c a l ' o p e r a d i J . B e u y s . 

A partire dagli anni Cinquanta Beuys aveva sviluppato il proprio "con-
cetto allargato di arte" in modo completamente indipendente dagli influssi 
statunitensi. La sua scultura, le sue azioni artistiche, nonche la sua attivitä 
d'insegnante all'Accademia d'arte di Düsseldorf costituirono una violenta 
provocazione anche per quanti si consideravano aperti all'arte moderna. La 
sua opera suscita associazioni opprimenti e angosciose, e la sua trasposizio
ne della teoria plastica, del model lo artistico nella societä, nella politica e nel
l'economia pone nel modo piü radicale la questione del "senso dell'arte". 
L'interesse dell'artista si sposta dalla creazione di un'opera autosufficien
te all'indagine e alla visualizzazione di realtä di fatto. L' "autonomia" del
l'opera d'arte viene messa in discussione e assume nuove funzioni. Essa deve 
creare connessioni con ciö che e "al di fuori dell'arte", con la natura, la sto
ria, il mito, la filosofia, la politica. L'arte si orienta verso un ampliamento 

delle possibilitä di esperienza e di vita del l 'uomo. La "ricerca artistica di ba
se" deve mettere alla prova il fondamento dell'attivitä artistica, indagando 
attorno alla sua capacitä di trasmettere messaggi. La prassi artistica riflette 
sulla sua identitä teorica. 

P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e si r i v e l a , n e i p r i m i a n n i S e t t a n t a , 1 a
s p e t t o p o l i t i c o . II p r o b l e m a d e l l a r i l e v a n z a s o c i a l e d e l l ' a r t e , p o r t a t o 
a l l e e s t r e m e c o n s e g u e n z e , i n d u c e a m e t t e r n e in d i s c u s s i o n e lo s t e s so 
S t a t u s . II c o i n v o l g i m e n t o p o l i t i c o d e l l ' a r t e d e t e r m i n a n e i g e n e r i figU" 
r a t i v i t r a d i z i o n a l i u n a r i n a s c i t a d e l l a d i s c u s s i o n e s u l r e a l i s m o ( m o s t r e 
Prinzip Realismus, 1972 ; Mit Kamera, Pinsel und Spritzpistole, 1973)
N e l l ' a r t e d i t e n d e n z a c o n c e t t u a l e K . S t a e c k ( n . 1 9 3 8 ) e H . H a a c k e 
( n . 1 9 3 6 ) t r o v a n o f o r m e e s p r e s s i v e t e s e a l l a p r e s a d i c o s c i e n z a po l i t i 
c a . II c u l m i n e d i u n ' a r t e s o c i a l m e n t e a t t i v a , t e o r i c a m e n t e f o n d a t a , 
e m e r g e in documenta 6 ( K a s s e l 1 9 7 7 ) , c h e e v i d e n z i a p e r ö a n c h e i 11
m i t i d i t a l i p r o c e d i m e n t i . 

In questi anni anche altri artisti, come F. E. Walther (n. 1939), K. Rinke 
(n. 1939), U . Rückriem (n. 1938), G. Richter (n. 1932), G. Graubner (n. I93°)> 
R. Girke (n. 1930), sottopongono il loro approccio figurativo degli anni Cin
quanta a una depurazione concettuale, che conduce tra l'altro al "minimali
smo" nella pittura e nella scultura, e comporta altresi riferimenti all'"arte po
vera" italiana. Artisti come R. Ruthenbeck (n. 1937) e l . Knoebel (n. 194°)' 
entrambi allievi di Beuys, continuano coerentemente a lavorare in questa di
rezione anche negli anni Ottanta. Come l'amico B. Palermo (19431977), Knoe
bel elabora environments concettualmente complessi a partire da un'estrema 
riduzione pittorica dei mezzi, ma sulla base di un concetto d'arte — ispirato 
da Malevic — piü rigoroso del l inguaggio poetico di Palermo. In un modo 
che si avvicina all'"opera d'arte totale", Knoebel realizza cosi quel "nuovo 
Standard della visione", postulato negli anni Settanta. Ruthenbeck costruisce 
oggetti quieti e meditativi con teli di stoffa, lastre di vetro e supporti di ferro, 
la cui estetica e definita dall'interazione dei materiali cui si accompagna una 
riduzione dell' intervento pittorico. 

A n c o r p i ü d e l m o v i m e n t o Fluxus, la g e n e r a l e d i f f u s i o n e d e l l ' o r i e n 
t a m e n t o c o n c e t t u a l e a p r e a d a l t r i media — in p a r t i c o l a r e f o t o g r a f i a , Per
formance e v i d e o — u n o s p a z i o n e l p a e s a g g i o t r a d i z i o n a l e d e l l ' a r t e . F o 
t o g r a f i a e v i d e o d i v e n g o n o o r a n o n s o l o m e z z i i dea l i d i d o c u m e n t a z i o 
n e p e r " a z i o n i " e Performances, m a a n c h e m e z z i a r t i s t i c i p e r ecce l l enza . 

J. Klauke (n. 1943), R. Horn (n. 1944) e U . Rosenbach (n. 1943) sono tra 
i rappresentanti della video art e della Performance negli anni Settanta. K. Sie
verding (n. 1944) e A. e B. J. Blume (nati 1937) sfruttano le qualitä alienanti 
della fotografia. Sieverding crea monumental i gigantografie con dissolvenze, 
nelle quali indaga il condizionamento culturale ed etnico dei modelli di com
portamento. Le serie fotografiche dei Blume mostrano oggetti e persone di 
un mondo quotidiano piccolo borghese trasportati in una situazione traumatico
ironica e che si connettono l'un l'altro in costellazioni grottesche. Importante 
qui e l'infrangersi delle veritä del pensiero e dell'esperienza. Le installaziom 
fotografiche di J . Gerz (n. 1940) si servono dell'apparente obiettivitä della fo
tografia per poi distruggerla nel confronto con i testi. 

La video art, a partire dai suoi inizi d'ispirazione soprattutto politica ne
gli anni Sessanta, e andata specializzando i suoi mezzi tecnici ed espressivi 
in svariate direzioni. I "gesti di rifiuto", diretti a sovvertire con lo shock le 
abitudini visive e uditive e a creare una gamma differenziata di modalitä per
cettive, soprattutto in ambito sociale, vengono svincolati da un riferimento 
a contenuti individuali e dall ' impiego concettuale del mezzo artistico. 
Kahlen (n. 1940) e B. Hamann (n. 1945) possono essere definiti artisti video
concettuali. M. Odenbach (n. 1953) e K. vom Bruch (n. 1952) sono tra gl' 
artisti piü giovani che dalla fine degli anni Settanta soggettivizzano nel video 
la critica sociale attraverso un approccio autobiografico. U. Rosenbach svi
luppa, negli anni Settanta, un complesso linguaggio in cui s'intrecciano Per
formance, video e fotografia; allieva di Beuys, questa artista ne riprende ü 
"concetto allargato di arte" in lavori di orientamento femminista, fondando 
nel 1976 una scuola di f emminismo creativo. 

N e l l ' a m b i t o d e l l ' a r t e c o n c e t t u a l e si p o s s o n o a n n o v e r a r e p r o c e d i 
m e n t i d e s i g n a t i c o m e " m i t o l o g i e i n d i v i d u a l i " (documenta 5 , 

K a s s e l 
1972) e " f i s s a z i o n e d i t r a c c e " , n o n c h e i m e t o d i d i a n a l i s i a r t i s t i c a de l la 
p o l i t i c a e d e l l a s o c i e t ä d i K . S t a e c k e H . H a a c k e . 

Ispiratore delle "mitologie individuali" e Beuys. Gli artisti si collocano 
in un universo di significati individuali che non vengono oggettivati formal
mente. Elementi scenici sono inseriti in montaggi provenienti da varie cultu
re, f i losofie e religioni. In queste costruzioni di miti individuali viene ripro
posta una concezione ciclica del tempo. II dibattito sulla natura, sulla storia 
e sull'ecologia emerge nelle varie forme espressive di questo orientamento, che 
spesso adotta il metodo del work in progress. I collages di materiali diversi di 
M. Buthe (n. 1944), associato anche alla corrente della cosiddetta Neue Präch
tigkeit («nuovo sfarzo»), incorporano soprattutto elementi della cultura nor
dafricana. Estremamente povere, ma emananti un'aura speciale in virtü del 
materiale impiegato, sono le composizioni con il polline dei fiori di W. Laib 
(n. 1950). La raccolta e la fissazione delle tracce del passato, sia esso indivi
duale o collettivo, e al centro dell'attivitä di N . Lang (n. 1941) e di R. Rheins
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berg (n. 1 9 4 3 ) . D . von W i n d h e i m (n. 1 9 4 5 ) t emat izza la t ens ione tra i m m a g i -
n e e r ip roduz ione , s t accando e f i s sando f r a m m e n t i di mura e pare t i . 

K . Staeck e H . Haacke , p a r t e n d o da un 'ana l i s i dei meccan i smi del m e r 
cato ar t is t ico e del capi tale , h a n n o e labora to me tod i e Strategie a r t i s t iche 
che, in base al " p r i n c i p i o d e l l ' a f f e r m a z i o n e " s t r an ian te , s f r u t t a n o e nel con
tempo e ludono le s t r u t t u r e del m e r c a t o ar t is t ico. N e i suoi mani fes t i e nelle 
sue car tol ine Staeck impiega le t ecn iche del f o t o m o n t a g g i o pol i t ico (J. 
Hear t f ie ld) e della pubb l ic i t ä , pe r r ivelare di co lpo le in t r inseche c o n t r a d d i 
zioni che sono p rop r i e delle s t r u t t u r e occul te di d o m i n i o e d ' in te resse , n o n 
che del r a p p o r t o con il passa to naz is ta della G e r m a n i a . La p roduz ione in 
Serie di ques t i lavori i n t ende s fugg i re al conce t to de l l ' a r t e ancora to al prin
cipio d e l l ' " o r i g i n a l e " , sul quä le pe ra l t ro si basa il m e r c a t o ar t is t ico. 

Haacke nelle sue opere pa r t e da analoghi p r e suppos t i , ma inaspr isce u l te 
n o r m e n t e la s i tuaz ione s m a s c h e r a n d o l ' in t recc io di ar te e capi ta le — in par t i 
c olare il c o n t r a d d i t t o r i o r icorso all'arte degli i m p r e n d i t o r i in vesti di Sponsor 
~~ nel luogo stesso in cui ques to opera : nei muse i e nelle esposizioni . Con l 'a
nalisi del t ema l ' au to re stabil isce i mezz i visivi pe r ques to scopo: fo tograf ie , 
t e s t i , p i t t u re , man i fe s t i , assembla t i in instal lazioni r igorose e ben calcolate. 

N e l 1977 , o s s i a q u a n d o , c o n documenta 6, il r a g g i o d ' i n f l u e n z a d e l 
' a r t e c o n c e t t u a l e h a r a g g i u n t o il s u o c u l m i n e , a l c u n i g i o v a n i p i t t o r i 
g u i d a t i d a K . H . H ö d i c k e ( n . 1 9 3 8 ) f o n d a n o la " G a l e r i e a m M o r i t z 
p l a t z " d i B e r l i n o , c h e p u ö e s s e r e c o n s i d e r a t a il n u c l e o d i q u e l l a c h e 
n e g l i a n n i O t t a n t a v i e n e c o n o s c i u t a in a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e c o m e Wil
de Malerei ( « p i t t u r a s e l v a g g i a » ) . E l ' i n i z i o d i u n r i v o l g i m e n t o , d a c c h e 
s i e r a c r e d u t o c h e l ' a r t e c o n c e t t u a l e a v e s s e d e c r e t a t o la f i n e d e i g e n e r i 
a r t i s t i c i t r a d i z i o n a l i . S o p r a t t u t t o p i t t o r i f i g u r a t i v i c o m e G . B a s e l i t z 
(n . 1938 ) , B . K o b e r l i n g ( n . 1 9 3 8 ) e J . G r ü t z k e ( n . 1 9 3 7 ) s e m b r a n o 
r a p p r e s e n t a r e p o s i z i o n i s t o r i c a m e n t e s u p e r a t e . 

II r i t o r n o d e l l a p i t t u r a n o n e u n f e n o m e n o s o l a m e n t e t e d e s c o , m a 
n a d e i p a r a l l e l i s o p r a t t u t t o i n I t a l i a , p e r d i f f o n d e r s i p o i a l i ve l l o i n 
t e r n a z i o n a l e . P r o p r i o i n G . , t u t t a v i a , si s o n o i n v o c a t e p e r q u e s t o r i 
t o r n o t r a d i z i o n i s p e c i f i c a m e n t e t e d e s c h e , in p a r t i c o l a r e q u e l l a d e l l ' e 
s p r e s s i o n i s m o . S o t t o l ' e t i c h e t t a d i " n e o e s p r e s s i o n i s m o " v e n g o n o c l a s 
s >f ica te t e n d e n z e a s s a i d i v e r s e d e l l a n u o v a p i t t u r a d e g l i a n n i O t t a n t a , 
s e b b e n e in a l c u n i p i t t o r i ( c o m e p e r es . in B a s e l i t z q u a n d o c a p o v o l g e 
1 s u o i q u a d r i ) e m e r g a u n a p p r o c c i o d i t i p o c o n c e t t u a l e . 

S e c o n d o u n ' o p i n i o n e p r e s t o d i v e n u t a c o r r e n t e , a l l a f i n e d e g l i a n 
ni S e t t a n t a al f r e d d o i n t e l l e t t u a l i s m o d e l l ' a r t e c o n c e t t u a l e s u b e n t r a 
u n a Hunger nach Bildern ( « f a m e d i i m m a g i n i » ; t i t o l o d i u n l i b r o d i W . 
M . F a u s t e G . d e V r i e s , 1 9 8 2 ) . L a m o s t r a Zeitgeist, a l l e s t i t a a B e r l i n o 
o v e s t n e l 1 9 8 2 , r a f f o r z a q u e s t o o r i e n t a m e n t o , c h e t r o v a r i s p o n d e n z a 
a n c h e n e l m e r c a t o a r t i s t i c o . 

La nuova onda ta di " p i t t u r a s p o n t a n e a " e r app re sen t a t a da una genera
zione di ar t is t i che, pe r q u a n t o possano ricollegarsi alla p i t t u r a degli Outsiders 
degli 

anni Se t t an ta come Baseli tz, J. I m m e n d o r f (n. 1 9 4 5 ) , M . L ü p e r t z (n. 
• 9 4 0 , Höd icke , K o b e r l i n g e S. Polke (n. 1 9 4 1 ) , r i f iu tano in m o d o assai piü 
radicale di ques t i L' " i m p e r a t i v o a v a n g u a r d i s t i c o " in favore del gus to f igura 
''Vo. Cen t r i di ques ta p i t t u ra sono Ber l ino e Colonia . A Ber l ino sono gli s tu 
dent i di Hödicke , con la loro " G a l e r i e a m M o r i t z p l a t z " , a sv i lupparne lo stile 
decorat ivo sciolto, ad amp ie super f ic i , e la t emat ica della g rande met ropo l i . 
At t raverso tale ident i tä t emat ica e st i l ist ica ques t i ar t is t i si r ial lacciano alla 
' t ad iz ione degli espress ionis t i ber l ines i . A l l ' i n t e rno di q u e s t o contes to , cia
scun au to re ind iv idua un p rop r io a m b i t o specif ico. Sa lome (n. 1954) t emat iz 
za il senso del co rpo de l l 'omosessua le ; H . M i d d e n d o r f (n. 1953) l 'estasi del 
cantante rock; R. F e t t i n g (n. 1949) t rova f o r m u l e r o m a n t i c h e per e sp r imere 
' a l ienazione della g r a n d e ci t tä e la nostalgia della n a t u r a . 

A d i f f e renza di q u a n t o accade a Ber l ino, il g r u p p o di Colonia Mülheimer 
Freiheit p rov iene non dalla p i t t u ra , m a da l l ' a r te conce t tua le , con maes t r i qua 
!' Beuys, H . Haacke e J. K o s u t h . In W . D a h n (n. 1954) e G . J. Dokoup i l (n. 
: 954) l 'aggressivi tä selvaggia dello Stile e s imula ta , l ' approcc io e f r e d d a m e n t e 
•"azionale. Gli ar t is t i non sono in teressa t i alla gestual i tä del d ip ingere , ma alla 
t rasposiz ione delle esper ienze dell'arte conce t tua le nella p i t t u r a . Ques t a ha la 
funz ione di medium nel quä le si puö r i f le t te re , c o n f r o n t a r e o con fonde re f igu
f a t i vamen te il c o n t e n u t o specula t ivo dei campi piü d iversi , dal l inguaggio alla 
Psicologia, alla pol i t ica , all'arte. Sul la base di una concezione f igura t iva nasce 
d u n q u e una sorta di p i t t u r a conce t tua le , pr iva perö del coeren te senso quas i 
m >ssionar io p rop r io dell'arte conce t tua le degli anni Sessanta e Se t t an ta . P r e 
V a l e in ques to caso l ' i ronica d is tanza del c o m m e n t a t o r e . 

L a p i t t u ra di ques ta generaz ione , tu t t av ia , ha poco a che fare con quel la 
di Baselitz o L ü p e r t z , cons idera t i spesso come suoi " p a d r i " . Per ques t i Ultimi 
s< t ra t ta di esp lorare il mezzo p i t tor ico e di po tenz ia rne le possibi l i tä , m e n t r e 
Per gli ar t is t i p iü giovani il p r o b l e m a e quel lo dei con tenu t i e della loro t ra 
srnissione a t t raverso immagin i . 

II n u o v o ca ra t t e re " se lvagg io" ha u n paral lelo nella scu l tu ra , che nella la
yorazione grezza del mater ia le e nella pol icromia  di g r a n d e e f f e t t o d o p o 
'1 Periodo della " p o v e r t ä " minimalist ica  travalica i limiti r igorosamente con
cettuali del medium. Gl i scul tor i A. H ö c k e l m a n n (n. 1 9 3 7 ) , E. W o r t e l k a m p f 
(n. 1 9 3 8 ) , m a a n c h e i p i t tor i Baseli tz, A. R. Penck e L ü p e r t z , che s o p r a t t u t t o 
dagli anni O t t a n t a hanno ope ra to anche nella scu l tura , sono i pr inc ipal i espo
n e n t i di ques to o r i e n t a m e n t o , che t rova segui to t ra gli ar t is t i p iü giovani . 

U n al t ro allievo di Beuys, A. K i e f e r (n. 1 9 4 5 ) , v iene spesso annove ra to 
tra gli e sponen t i della p i t t u ra neof igura t iva , anche se la sua opera non s ' i scr i 
ve nelle t endenze de l inea te in p recedenza , ne si l imita a l l ' a m b i t o della p i t t u 
ra. Nei suoi d ip in t i di paesaggi e spazi cul tual i K ie fe r si concen t r a su s imbol i , 
mi t i , t emi le t terar i e autori di chiara conno taz ione nazionalsocial is ta . In que 
sto m o d o egli m e t t e in luce la t abu izzaz ione ver i f icatasi nei c o n f r o n t i di q u e 
sto in tero contes to in conseguenza della manca t a r ie laboraz ione del passa to 
nazista della G e r m a n i a . I suoi q u a d r i m o s t r a n o f i t te t racce di p r o c e d i m e n t i 
di lavoro che si s o v r a p p o n g o n o e in te rsecano, cosicche l 'opera s embra es ibi re 
dal suo stesso co rpo gli s t ra t i della m e m o r i a u m a n a . K i e f e r t emat izza q u e s t o 
processo della m e m o r i a anche in fo togra f ie e in scu l tu re . 

U n ' a l t r a f igura solitaria della p i t t u ra f igura t iva e J. I m m e n d o r f (n. 1945) 
che, r i facendosi al Caffe Greco di G u t t u s o , mos t r a nelle sue versioni del Cafe 
Deutschland ( 1 9 7 7  8 3 ) un p a n o r a m a di real tä pol i t iche e di sogni, r a p p r e s e n 
tando, at traverso u n o Stile n a i / c h e r ip rende quello della p i t tu ra de\\'AgitProp, 
la s i tuazione delle d u e G . come segnata dal t r a u m a del passa to nazis ta . 

U n a n u o v a f o r m a d i c o n c e t t u a l i s m o p o s t m o d e r n o c a r a t t e r i z z a u n a 
s e r i e d i a r t i s t i c h e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e al boom d e l l a n u o v a p i t t u r a 
e q u a s i a l l ' o m b r a d i e s s a , o p e r a n o c o n i m e z z i p i ü d i v e r s i . S i t r a t t a 
in q u e s t o c a s o d e l l a r i e l a b o r a z i o n e e c l e t t i c a d i f o r m e e m o t i v i p r o v e 
n i e n t i s ia d a l l a s t o r i a c h e d a a l t r i a m b i t i c u l t u r a l i . L a s t o r i a , al p a r i 
de l p r e s e n t e , d i v e n t a i! m e z z o l i n g u i s t i c o d i u n a n u o v a a r t e c o n c e t t u a l e . 

A. Kle in (n. 1951) man ipo la , pe r le sue g rand i fo to in b ianco e nero , i m 
magin i fo tograf iche e televisive che si p r e s e n t a n o non c o m e un collage, m a f u 
se in u n ' u n i t ä di super f ic ie omogenea . L a s t r u t t u r a d e H ' i m m a g i n e e pr iva di 
un cent ro ; ciö che viene mos t r a to sugger isce visioni angosciose . T r a i mot iv i 
f igu rano anche fo tograf ie de l l ' epoca nazis ta . A n c h e G . M e r z (n. 1947) si con
f ron t a con i mot iv i e l 'estet ica del fasc ismo, f i l t r ando i m m a g i n i " f r u s t e " de l 
l 'ambiente, della cul tura e della storia dell 'arte, at traverso un 'e laborazione estra
n ian te che le liberi dal g r avame delle loro connotaz ion i . C o n esse M e r z co
s t ruisce instal lazioni st i l izzate e p p u r e sobrie , che evocano u n ' i m p r e s s i o n e di 
preziosi tä classica. Le immagin i acqu i s t ano cosi u n ' " a u r a " ambigua , che ce
lebra e nel c o n t e m p o demol isce il con tes to r i ch iamato . 

Le scu l tu re di S. H u b e r (n. 1 9 5 2 ) , H . Kiecol (n. 1 9 5 0 ) e T h . S c h ü t t e (n. 
1954) si p r e sen tano come rif lessioni i ron iche di u n o sp i r i to p o s t m o d e r n o . Gli 
oggett i e le instal lazioni di H u b e r si basano sul cara t te re fet ic is t ico, che sot
trae gli e lement i impiegat i al loro con tes to quo t id i ano , p r e sen t andos i come 
un commenta r io sarcastico della cul tura in cui sono nati . Le scul ture di Schü t t e 
e di Kiecol a f f r o n t a n o in modi diversi t ema t i che a rch i t e t ton iche . 

L ' i ron ia del r i f e r i m e n t o a l l ' amb ien te sociale cara t te r izza spesso altr i in
dirizzi della scu l tu ra degli anni O t t a n t a d i f f e renz iando l i da i p recu r so r i degli 
anni Se t t an ta , cara t te r izza t i da un o r i e n t a m e n t o pol i t ico o sociale. Ques t a di 
s tanza ironica p o t r e b b e essere def in i ta il s i n tomo degli ann i O t t a n t a , che col
lega ques t e opere alle c o n t e m p o r a n e e t e n d e n z e del " p o s t m o d e r n o " . Scul tor i 
come H . R a d e r m a c h e r (n. 1 9 5 3 ) , con i suoi in te rven t i di s cu l tu ra min imal i s t a 
nello spazio u r b a n o , G . Roh l ing (n. 1 9 4 6 ) , con i suoi ogget t i var iopin t i che 
c o m m e n t a n o lo sgargiante m o n d o del c o n s u m i s m o , e O. Metze l (n. 1 9 5 2 ) , con 
le sue scu l tu re grezze che, pos te sul luogo di conf l i t t i sociali imp iegano il m a 
teriale ivi t rovato , h a n n o in c o m u n e con la t rad iz ione degli anni Se t t an ta la 
caratteristica fondamenta le del l 'ar te concet tuale , con la sua presa su l l ' ambiente 
e sulle esplosive tens ioni sociali. 

S i p u ö a f f e r m a r e c h e v e r s o la f i n e d e g l i a n n i O t t a n t a , c o n l ' a l l e n 
t a r s i d e l r u o l o d o m i n a n t e d e l l a n u o v a p i t t u r a , c h e a v e v a u n a s u a i m 
p r o n t a s p e c i f i c a m e n t e t e d e s c a , il l i n g u a g g i o d e g l i a r t i s t i d e l l a R e p u b 
b l i c a F e d e r a l e d i G . si s v i l u p p a n u o v a m e n t e — o al p a r i d i p r i m a — 
in s t r e t t o c o n t a t t o c o n le c o r r e n t i i n t e r n a z i o n a l i . U n ' i m p o r t a n z a c r e 
s c e n t e a s s u m e la t e n d e n z a a l l a m e s s a i n s c e n a , c h e m u t a la p r e c e d e n 
t e c o n c e z i o n e d e l l ' i n s t a l l a z i o n e . II m a t e r i a l e p r o d o t t o s o c i a l m e n t e e 
l ' o g g e t t o a r t i s t i c o " a u t o n o m o " v e n g o n o r i c o n d o t t i in u n o s p a z i o s c e 
n i c o d i s t r u t t u r a f i g u r a t i v a . U n m e t o d o , q u e s t o , c h e f a v o r i s c e u n a s o r t a 
d i revival d e l l a r e t o r i c a f i g u r a t i v a e c h e si s e r v e d i m e z z i q u a l i la m e 
t a f o r a , l ' a l l e g o r i a , il s i m b o l o . T r a gl i e s p o n e n t i d i q u e s t o i n d i r i z z o f i 
g u r a n o K . K u m r o w ( n . 1 9 5 9 ) e B . P r i n z ( n . 1 9 5 3 ) . 
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hier aus. Zwei Monate neue deutsche Kunst in Düsseldorf, C o l o n i a 1984; iQ45~ig8t; 
— Kunst in der Bundesrepublik Deutschland, Be r l ino 1985; documenta 8, Kasse l 
1987; documenta 9, ivi 1992. 

Repubblica Democratica Tedesca.  L o s v i l u p p o d e l l ' a r t e n e l l a 
D D R v a v i s t o in i m m e d i a t o r a p p o r t o c o n le d i r e t t i v e e le Strategie 
d e l l a p o l i t i c a c u l t u r a l e d i s t a t o . N e l m o m e n t o d e l l a s u a f o n d a z i o n e , 
la D D R si v i d e i m p o r r e d a l l ' e s t e r n o il m o d e l l o a r t i s t i c o s o v i e t i c o . G l i 
a r t i s t i d o p o il 1 9 4 8 a v r e b b e r o d o v u t o r o m p e r e o g n i r a p p o r t o c o n P a r 
t e d e l 2 0 ° s e c o l o e r i c o m i n c i a r e , d a l p u n t o d i v i s t a s t i l i s t i c o , d a a u t o r i 
c o m e . p e r e s . A . M e n z e l ( 1 8 1 5  1 9 0 5 ) . 
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D o p o gli imziali dibat t i t i sulla na tu ra " a u t o n o m a " o " p o p o l a r e " del l 'ar te 
nel 1948 (discussione Hofer-Nerl inger) , venne rigorosamente affermata la dot-
t r ina del realismo socialista in contrapposiz ione al " f o r m a l i s m o " del l 'ar te de-
cadente borghese-occidentale . Da allora gli artisti si t rovarono nella critica si-
tuazione di dover scegliere tra l ' a l l ineamento a questa def iniz ione del l 'ar te , 
s forzandosi d ' i nnova re al suo interno, oppu re la radicale opposizione, e veni
re di conseguenza esclusi dalla vita artistica del paese. I cont inui dibat t i t i che 
scatur i rono intorno alla definizione ufficiale del realismo socialista a f ron te 
del successivo svi luppo dell 'at t ivi tä artistica por ta rono nei decenni successivi 
a una formulazione m e n o rigida e aH'ampliarsi delle possibili tä sia estet iche 
che tematiche. Venne cosi riabilitato dappr ima l ' impressionismo, poi l 'espres
sionismo; in seguito venne ammessa , con alcune l imitazioni, l 'ar te astrat ta e 
infine, nel 1988, venne r iconosciuto uf f ic ia lmente il supe ramen to dei generi 
e delle tecniche tradizionali in pi t tura e scul tura . Sopra t tu t to alla p i t tura si 
r ichiedeva di espr imere in modo rappresenta t ivo il "ca ra t t e re de l l ' epoca" , e 
p r inc ipa lmente a essa si rivolgeva l ' in teresse della polit ica cul turale . 

II natural ismo, al quäle era inizialmente circoscritta la concezione del rea
lismo, alla f ine degli anni C inquan ta era sent i to come un ostacolo. Alcuni gio
vani, che negli anni Set tanta d iven te ranno artisti di stato, vengono criticati 
perche si servono di alcuni e lementi della scomposizione dei volumi {Rufende 
Frauen, «Donne che gridano» di W. Sit te , del 1957, mos t ra influssi di Picas
so), considerata un attacco al carat tere " u m a n i s t i c o " de l l ' immagine del l 'uo
mo, che doveva essere posta al centro del l 'a r te socialista. U n ulter iore influs
so e cost i tui to dal r ichiamo al l 'espressionismo (B. Heisig, n. 1925, e altri). 

Agli inizi degli anni Settanta, con lo slogan Weite und Vielfalt («am
piezza e molteplicitä»), la politica artistica socialista si allontana dal
l 'or ientamento restrit t ivo di W. Ulbr icht . A dominare la scena e una 
nuova generazione di pittori ufficiali, la cui pittura rappresenta un con
cetto sti l isticamente ampliato di realismo: W. Sitte (n. 1921); B. Hei
sig (n. 1925); W . Mat theuer (n. 1927); W. T ü b k e (n. 1929). Trovano 
spazio qui anche influssi del surreal ismo e del fotorealismo. Se Pob
bligo a l l ' "o t t imismo prole tar io" nella rappresentazione della societä 
socialista si allenta col crescere delle tendenze dissidenti , resta inalte
rata tut tavia la presa di posizione contro l 'astrat t ismo, bollato uff i 
cialmente come "mode rn i smo reazionario". Picasso, ancora rif iutato 
negli anni Cinquanta , negli anni Set tanta e considerato " tu to re del 
f igurat ivismo". Artist i come G. Al tenbourg (n. 1926) e R. Winkler 
(n. 1939) restano come prima esclusi dal mercato artistico ufficiale. 

I primi segni del costituirsi di un ambito artistico alternativo, ai 
margini di quello ufficiale, si hanno verso la fine degli anni Sessanta, 
a Dresda, con un g ruppo di artisti che fa capo a Winkler (stabilitosi 
nel 1980 nella Repubbl ica Federale di G. , noto al pubbl ico interna
zionale con lo pseudonimo di A. R. Penck). Da allora Dresda resta 
il centro piü impor tante delle nuove tendenze, in particolare del co
siddetto neoespressionismo. Dal gruppo di artisti facenti capo a Wink
ler nascono in seguito altri gruppi , che, in opposizione all 'organizza
zione delle mostre ufficiali, lavorano e organizzano esposizioni di pro
pria iniziativa. Cresce il numero delle piccole gallerie che appoggiano 
quest i giovani artisti, esclusi dal merca to artistico ufficiale, ma che 
restano sempre esposte alla repressione. 

Negli anni Set tanta le principali corrent i si concen t rano in qua t t ro cittä. 
Lipsia e Halle d iventano i centri di una forma di Neue Sachlichkeit, Dresda 
e Berlino est di un o r i en tamento piü sp icca tamente pi t tor icoespressivo. Ne l 
10 stesso t empo l ' immagine del l 'ar te della D D R e rappresenta ta anche al
l 'es tero essenzia lmente dai " m a e s t r i " della generazione degli anni Venti . II 
vi tal ismo proletar io di W . Sitte, nonos tan te alcuni accenni di sper imental i 
smo formale, offre la desiderata immagine positiva della societä. W. Mat theuer 
t raspone immagini della realtä quot id iana "socia l is ta" , di un real ismo quasi 
fotografico, in oscure metafore di contraddiz ioni sociali, quäle quella tra svi
luppo industr iale e d is t ruzione e impover imento de l l ' ambiente . B. Heisig (n. 
1925) e W. T ü b k e (n. 1929), e laborando temi storici, ut i l izzano il virtuosist i
co accer tamento della storia a fini di legi t t imazione e autor iconoscimento . II 
ciclo monumenta le di W . T ü b k e sulla Frühbürgerlichen Revolution in Deutsch
land («Prima rivoluzione borghese della Germania»), realizzato tra il 1977 e 

11 1987, p u ö essere considera to la piü impor tan te opera su commiss ione stata
le de l l 'u l t imo decennio. Sono quest i gli artisti che vengono presentat i in oc
casione della prima partecipazione della D D R a documenta 6 di Kassel nel 1977. 

Per q u a n t o giä i n f r an to nella prat ica, e in piü modi (cr i t icamente e meta 
for icamente) , resta ancora operante l ' impera t ivo ideologico imposto all 'arte 
dallo stato, come istanza moralistica a esercitare un ' inf luenza sociale e a espri
mere lo " sp i r i t o " socialista dominan te . L ' a r t e r imane incentra ta sulla figura 
umana ed e carat terizzata dal p redomin io temat ico del con tenu to . La forma 
dev'essere subordinata alla comunicazione del messaggio. L o sper imental ismo 
formale viene accet tato solo len tamente , e solo nella misura in cui non ostaco
li la comprens ione del g rande pubbl ico . 

L'8 a mostra della D D R , allestita a Dresda nel 1977, presenta una 
varietä di indirizzi sino a quel momen to mai vista, nella quäle e rap
presentata marginalmente persino l 'arte astratta. La definizione del
l 'ereditä artistica, attraverso un eclettico s f ru t t amento di tutta la sto

ria dell'arte, risulta arricchita anche di elementi precedentemente esclu
si da l l 'o r ientamento tradizionale dell 'ar te socialista. Vengono recu
perati e rielaborati lo Jugendstil e M . Beckmann, il Quattrocento, gl> 
antichi f iamminghi , il s imbolismo e lo storicismo. Aumentano i temi 
di critica della societä e del l 'ambiente nonche i motivi erotici, mentre 
le formule retoriche dell 'eroismo proletario hanno ormai scarsa rile
vanza. A ciö si accompagna il tentativo di dare una formulazione 
storicoartistica nuova al realismo socialista che consenta d'integrare 
queste tendenze senza mutare la concezione teorica fondamentale del
l 'arte, con la quäle si legittima la politica culturale di stato. 

Alle aper ture della politica culturale tuttavia fanno riscontro nuo
ve limitazioni e restrizioni. Nel 1976 al cantante e poeta dissidente 
W. Biermann viene tolta la ci t tadinanza. L ' ambien te artistico alter
nativo, sotto la guida di Penck, solidarizza. E il segno di una piü forte 
ripresa dell 'opposizione, anche nell 'arte, che costringe i responsabih 
della cultura da un lato a riconsiderare l ' inser imento della pittura 
astratta e a confrontarsi con Parte d 'azione occidentale (J. Beuys, W. 
Vostell), dall 'al tro perö anche a far chiudere dalla polizia le mostre 
organizzate su iniziativa degli artisti. In questi ult imi si annunzia un 
nuovo impulso figurativo ed espressivo che, in opposizione alla richie
sta di un oggettivismo di rilevanza sociale, pone la soggettivitä indi
viduale come pun to di partenza dell 'att ivitä artistica (H. Giebe, n. 
1953; A. Hampe , n. 1956; W. Libuda , n. 1950; W. Scheffler , n. i956 ' 
H . Leiberg, n. 1954; R. Kerbach, n. 1956; C. Schleime, n. 1953)
scono per iniziativa personale le pr ime forme di land art e i primi pr°" 
getti mult imedial! (E. Göschel, n. 1943; K. H e r m a n n , n. 1938; "\ 
Dammbeck , n. 1948). Questa generazione piü giovane troverä negl' 
anni Ot tan ta il suo r iconoscimento ufficiale. 

I principali ispiratori di questa generazione del risveglio sono artisti ISO" 
lati come G. Al tenbourg , C. Claus (n. 1930), H . Ebersbach (n. 1940) e s 0 ' 
p r a t t u t t o Penck a Dresda . L ' a r t e di Penck  basata su un universo di segn> 
"soc iograf ico" che rielabora anal i t icamente i contras tant i sistemi sociali del
l 'Est e del l 'Ovest , i loro modell i di c o m p o r t a m e n t o e il loro Potenziale di vlO-
lenza, in modo ben lontano dal realismo descrit t ivo — viene conosciuta in Oc
cidente ancor p r ima del l 'espatr io de l l ' au tore avvenuto nel 1980. Verso la fm e 

degli anni Set tanta un n u m e r o crescente di spazi culturali non ufficiali osp ' t 3 

forme art is t iche uf f ic ia lmente bandi te quali il collage, il frottage e Vassembla
ge. Le opere di Penck t rovano un loro spazio esposit ivo in piccole gallerie, or
ganizzate per lo piü in abitazioni pr ivate . Lo slogan della politica culturale 
degli anni Set tanta , Weite und Vielfalt, cont inua c o m u n q u e a escludere Penck 
e i giovani artisti delle nuove tendenze "v io len te" . 

La prima apertura si delinea nel 1980, quando nell'esposizione Ju"~ 
ge Künstler der DDR 1980 («Giovani artisti della D D R 1980») allesti
ta a Francoforte sul l 'Oder trova spazio per la pr ima volta la nuova 
pit tura "violenta" di Dresda e Lipsia. Nello stesso anno, tuttavia, pef 

reazione all ' indebolirsi del consenso degli artisti piü giovani, ma an
che alla situazione politica in Polonia, PAssociazione degli artisti im
pone nuovamente un piü rigido ritorno alle direttive della politica cul
turale, determinando Pespatrio di Penck e, successivamente, di un certo 
numero di artisti della generazione piü giovane. 

AH'inizio degli anni Ot tan ta s ' in tens i f icano le iniziative art ist iche in set
tori non riconosciuti dalla burocrazia cul turale, e che segnano una rot tura con 
le categorie f igurat ive tradizionali : Performances, azioni, installazioni. L'arte 
al ternativa trova un p ropr io spazio anche nelle chiese, d iventa te il centro di 
aggregazione del dissenso sociale. Cent r i di queste attivitä sono Dresda , LiP" 
sia e Berlino. Ancora nel 1984 PAssociazione degli artisti non riesce ad accet
tare i nuovi esper iment i compiut i ne l l ' ambi to del l 'ar te concet tuale . La gene
razione di mezzo ( T ü b k e , Metzkes , Gille, Sit te e altri) si r iconosce tut tora nel 
realismo socialista. Allorche Beuys vuole organizzare un ' " az ione" nella D D R 
assieme all'artista della G . Orientale E. M o n d e n (n. 1947), gli viene rifiutato 
il permesso d ' ingresso. La most ra Junge Künstler der DDR 1084 accoglie ben
si le opere di alcuni pi t tori "v io len t i " , ma esclude come p r ima la produzione 
artistica sper imenta le . Nel / . Leipziger Herbstsalon, una mos t ra non autoriz
zata che la burocrazia cul turale non p u o piü impedire , un g r u p p o di artisti 
di Lipsia esibisce nel 1984 p i t tu ra "v io len ta" , installazioni e azioni, stretta
mente collegate tra loro. Nel 1985 la mos t ra viene dichiarata controrivoluzio
naria. II confl i t to tra burocrazia cul turale e arte al ternativa risulta talmente 
acuito che molti giovani artisti considerano la propria si tuazione senza via d ti
sche e decidono di espatr iare in Occidente . 

Contemporaneamente a ciö si delineano i primi segni di mutamen
to. Nella mostra per il quarantes imo anniversario della distruzione di 
Dresda vengono esposti per la pr ima volta in una grande manifesta
zione ufficiale assemblaggi e installazioni, che per la loro forza di sug
gestione scenica vanno al di lä della pi t tura tradizionale. Una mostra 
nell 'Altes Museum di Berlino ufficializza anche la corrente neoespres
sionista, ponendola perö in un rapporto d ' immedia ta continuitä con 
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d realismo socialista. U n happening di due giorni, Intermedia I, orga-
nizzato a Dresda , con artisti , musicist i punk, film in super8 e Perfor
mances, finisce, invece, con sanzioni penali per gli organizzatori . An 
cora, a Dresda , la io a mostra d ' a r te della D D R del 1987 palesa una 
concezione conservatr ice dietro cui t raspare un i r r igidimento quasi 
difensivo. Tu t t av i a il contrasto tra la vita artistica del paese e questa 
mostra ufficiale del realismo socialista e cosi grossolano che dalle Stesse 
file dei critici d ' a r te allineati si levano voci fo r temente critiche. 

Nel 1988 viene organizzata a Berl ino una mostra che presenta per 
'a pr ima volta nella D D R le opere di Beuys, men t r e la mostra 
Figur = Zeichen a Co t tbus off re un panorama riassuntivo della scena 
artistica espressiva e sper imentale della G. Orientale. Nello stesso an
no l 'arte sper imentale trova f ina lmente r iconoscimento da parte dei 
•"esponsabili della politica culturale. II io° congresso dell 'Associazio
n e degli artisti, in reazione alle crit iche fatte alla 10" mostra , stabili
sce che le fo rme d 'a r te che ol t repassano i limiti delle categorie tradi
zionali dell 'opera d 'a r te devono essere non solo tollerate, ma favorite 
•n quanto espressioni rilevanti per lo sviluppo dell 'arte socialista. Cre
S ce il n u m e r o delle most re che presen tano l 'arte della D D R in Occi
dente, in part icolare a Berlino ovest {Zeitvergleich '88. 13 Maler aus 
der DDR, 1988; Zwischenspiele. Junge Künstler und Künstlerinnen aus 
der DDR, 1989). Orma i installazioni, composizioni fotografiche spe
nmenta l i , p i t tura astratta e "v io len ta" hanno una parte egemone. 

D o p o l ' aper tura del m u r o di Berlino (9 novembre 1989), gli arti
sti della G. Orientale cominciano a esporre nella G . occidentale e a 
Berlino ovest, entrando in contatto con l 'ambiente artistico occidentale. 

Sotto l'etichetta di "neoespressionismo" o di "arte violenta" vengono com
Presi diversi generi e linguaggi formali maturat i nel corso degli anni Ottanta. 
Si tratta nel complesso di una rivolta della sensualitä, dell ' impegno dell ' Io co
sciente, affermatasi alla fine degli anni Settanta e non ancora conclusa. «La 
nostra pi t tura assume una significativitä quasi estranea all 'arte; ciö che le si 
nchiede e di essere un terreno sostitutivo di discussione per le incertezze de
S'i anni Ottanta... Essa rappresenta un'accentuazione spesso aggressiva del pun
to di vista soggettivo» (J. Heisig 1986). La produzione artistica sottesa a que
sto atteggiamento comporta una rot tura delle convenzioni accademiche, una 
frammentazione in diverse concezioni formali e livelli di consapevolezza. Molte 
delle tecniche impiegate, come il dripping o la radicalizzazione del segno, non 
Possono essere piü classificate sotto l 'etichetta del neoespressionismo. Si t rat
ta tuttavia di un concetto utile per facilitare l'accesso alla politica culturale 
ufficiale, poiche con esso una "ereditä artistica" specificamente nazionale, come 
a Ppunto l 'espressionismo, per es. del g ruppo Die Brücke di Dresda, puö venir 
|ncorporata nell 'ereditä artistica socialista, e dopo che proprio questo " ismo", 
"1 quanto borghese e decadente, era stato bandito per decenni dal canone uf
ficiale della tradizione culturale della D D R . Non mancano tuttavia anche punti 
di contatto diretto dei giovani con la generazione piü anziana degli artisti del
la D D R : ciö avviene, per es., con l 'accentuata cifra espressiva dei pittori di 
Dresda facenti capo a J. Böttcher (n. 1931) e a R. Winkler, con lo Stile dinamico
"letaforico di B. Heisig, con la pittura di H . Ebersbach (n. 1940), con gli espe
r 'ment i del g ruppo Clara Mosch di Kar l MarxStad t . 

Nell'ereditä storica dell'arte moderna e compreso, oltre al gruppo Die Brüc
ke, anche P. Klee, G . Grosz, H . Matisse, M . Beckmann, W. De Kooning, F. 
Bacon, il gruppo COBRA, nonche certe suggestioni dell'espressionismo astratto, 
Per es. di J. Pollock. Vengono rielaborati anche il tardo Picasso, Varl brut, la 
Pop art e il disegno arcaizzante dell 'arte africana. Un importante punto di ri
ferimento e inoltre il movimento dadaista, che ha ispirato il superamento dei 
confini tradizionali della pi t tura con assemblaggi, Performances e cosi via. Al
' esplosione di forme di soggettivitä espressiva si aggiunge in tal modo anche 
1 ironizzazione della consapevolezza di fondo. 

Per le Performances e le installazioni della fine del decennio e importante 
' 'arte di Beuys, le cui tecniche tuttavia vengono adottate dai giovani artisti 
n o n tanto per il senso concettuale, quan to piuttosto quali veicoli di emozioni 
e messaggi, come nel g ruppo di Autoperforationsartisten, in L. Dammbeck, 
E Monden e altri. T r a i pittori che hanno dato impulso al neoespressionismo 
s> devono ricordare tra gli altri H. Giebe, P. Kasten (n. 1958), J. Heisig (n. 
•953), W. L ibuda (n . 1950), e, tra gli artisti espatriati, W. Scheffler, C. Schlei
m e , H. Leiberg, R. Kerbach. II rigore formale, l 'astratt ismo misurato di arti
sti come H. Topp l (n. 1949) e B. Hahn (n. 1954), possono venir considerati 
c ° m e un correttivo delle esasperazioni dell 'espressionismo. 

Diversamente che nella pittura, nelle forme sperimentali e d'azione, 
•a scultura della D D R resta sino alla metä degli anni Ot tan ta esente 
da " scuo t imen t i " . Gli scultori , p r imo fra tut t i il vecchio maest ro F. 
Cremer (n. 1906), si sentono tenut i al tradizionale r ispet to della f igu
r a umana tra rigore delle fo rme plastiche e vicinanza alla natura co
S c i en temente perseguita. II pun to di r i fer imento piü impor tante nel
l 'ereditä artistica e la concezione tettonica propria della scultura te
desca degli anni Venti , a cui si aggiunge il persis tente influsso di A. 
Hi ldebrand, A. Rodin e A. Maillol. 

Nuove tendenze compaiono per la pr ima volta alla f ine degli anni 
Set tanta con le f igure modellate in materiale sintetico, emanant i ba
gliori argentei, di H. Bonk (n. 1939). Le imponent i stele e i blocchi 
di legno duro, per lo piü lasciati allo stato naturale , di H. Brockhage 
(n. 1925) mos t rano un diverso approccio con il materiale . Mater ia le 
che se da un lato e r ispettato nelle sue carat ter is t iche natural i , come 
fascino estetico e mit izzante, dal l 'a l t ro e sot toposto a una lavorazione 
grezza in modo da mostrare le tracce sia della na tura che del lavoro 
artistico, un t ra t t amento che ha un precedente nelle scul ture in pietra 
di W. Stötzer (n. 1931). Sulla stessa linea s ' inseriscono le opere di F. 
Maasdorf (n. 1950). R. Görss e T . Wendisch (n. 1958) provengono dalla 
pittura. Görss associa una pi t tura di segni arcaizzanti, vicina a quella 
di Penck, con la scultura e l 'e lemento scenico dell ' installazione. W e n 
disch mette in scena figure in legno rozzamente intagliate come gruppi 
in processione. Sul versante opposto a quello della lavorazione espres
siva ed evocante di materiali grezzi, si pone la scul tura in metallo, per 
es. di R. Biebl (n. 1951), che opera una denatural izzazione dei corpi, 
esasperandone temat icamente de terminate parti . II carat tere media to 
della tecnica della fusione sposta la forza espressiva dalla "mater ia l i 
t ä " del materiale alla forma figurale iperdeterminata . Diversamente 
che nella pi t tura, nella scultura l 'as t rat t ismo ha scarsa rilevanza; esso 
tuttavia emerge sempre piü come e lemento di decorazione archi tet
tonica e urbanist ica verso la fine degli anni Ot tan ta . Se al l 'astrat t i
smo infatti veniva riconosciuta una possibile funz ione decorativa nel 
configurare l ' ambiente socialista, tut tavia esso era ancora considerato 
con diff idenza quäle forma capace di espr imere l ' e lemento f ino ad al
lora centrale del l 'ar te della D D R , cioe il con tenu to o significato di 
s tampo umanist ico. Anche la nuova generazione sembra essere inte
ressata piü al con tenuto espressivo — per quan to legato soggett iva
mente all'io — che non alle concezioni estet icoformali . 

La riunificazione della G. ha cambiato le basi su cui si fondava 
la produzione artistica nella ex D D R . N o n esis tendo piü un ' a r t e di 
stato, gli artisti p iü vicini all 'ufficialitä sono rimasti senza punt i di ri
fer imento, men t re quelli dissidenti hanno invece dovuto scoprire le 
durezze del mercato artistico occidentale, nel quäle solo pochissimi, 
finora, sono riusciti a inserirsi (tra quest i , per es., il giovane artista 
concettuale Via Levandovsky). L 'espress ionismo tipico della p i t tura 
e delle Performances dei giovani dissidenti non trova molto apprezza
mento , come d imost rano anche gli inviti fatti da J. Hoet , commissa
rio dell '8a edizione di documenta a Kassel. C o m u n q u e , sopra t tu t to a 
Berlino, nei quart ier i orientali , fiorisce e tenta di a f fermars i un vasto 
movimento di cul tura autogesti ta cost i tui to da circa cento associazio
ni culturali e gallerie condot te d i re t tamente da g rupp i di artisti . T r a 
queste, spesso assai ef f imere , r icordiamo, in maniera del tu t to esem
plificativa, Art Acker, che esibisce sopra t tu t to arte concettuale, Brot 
Fabrik, i cui interessi sono incentrat i sulla fotografia, il c inema e le 
azioni teatrali, nonche l 'associazione Botschaft che allestisce Perfor
mances e azioni nella cittä. La stessa fluiditä e incertezza e r iscontra
bile nelle altre situazioni degli ex terr i tori orientali , cosi come un dif
ficile periodo di pesante r i s t ru t turazione e unif icazione  con esiti 
ancora incerti — attraversa i musei di Berlino. Vedi TAV. f.t. 
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