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ASSUNTO
La FormuLa DeFinitiva: Con arte DigitaLe Figurativa intenDiamo queLLe opere statiChe, 
DinamiChe o interattive Che presuppongano La neCessità Di strumenti DigitaLi per La 
propria reaLizzazione, ove aLtri metoDi non porterebbero un simiLe o aLtrettanto eFFiCaCe 
eFFetto estetiCo.
 

DELL’ARTE
iL potere DeL virtuaLe: neL Computer non esiste nuLLa, quinDi si può Fare Di tutto.
 
L’uniCità DeL riproDuCibiLe: L’arte DigitaLe Figurativa sFrutta La Forza DeLLa 
riproDuCibiLità a Fini DivuLgativi, purChé Le riproDuzioni in oggetto seguano peDissequamente 
i Criteri quaLitativi DeLL’opera uniCa.
 
L’esigenza DeL beLLo artistiCo: L’arte DigitaLe Figurativa rappresenta L’attuaLe 
evoLuzione DeLLe beLLe arti tutte, aLLaCCianDosi aL ConCetto Di beLLezza estetiCa Come 
interpretazione estrema Dei ConCetti e nesso impresCinDibiLe Con L’iDeaLe.

DELL’ARTISTA
La pratiCa DeLL’aLChimia: L’artista DigitaLe si pone Come CataLizzatore tra CuLtura e 
miopia, tra passato e presente, tra istinto e pragmatismo onDe meDiare L’impatto 
autoCratiCo DeLLe teCnoLogie neLL’immaginiFiCo umano.

La metaFisiCa DeLL’iter Creativo: La metoDiCa Creativa impLiCita DeLL’arte DigitaLe 
Figurativa Comporta in maniera uniCa e innovativa proCessi mentaLi non Lineari Da parte 
DeLL’artista, eviDenti neLLe Continue evoLuzioni e reinterpretazioni DeLLe simboLogie 
trattate.

La perpetuazione DeLLa riCerCa: L’impegno e La passione DeLL’artista DigitaLe abbraCCiano 
La riCerCa Di nuove FormuLe Compositive, stiListiChe e ComuniCative Legate aLLa 
Contemporaneità teCnoLogiCa eD espressiva, vertenDo in ogni moDo aLLa riCerCa Continua 
DeLLa massima interpretazione DeLL’iDeaLe Con Detti strumenti, utiLizzanDoLi oLtre i Limiti 
DeL Consueto.
 
 
DELL’INTORNO
La presa Di Contemporaneità: L’arte DigitaLe Figurativa ha iL Compito Di rispeCChiare 
migLioranDoLa L’estetiCa invasiva DeL metoDo inFormatiCo per La ComuniCazione.

La negazione DeLLa superFiCiaLità: L’arte DigitaLe aFFiDa i virtuosismi DeLL’immaginiFiCo 
umano aLLa CaratteristiCa aCCuratezza DeLLo strumento inFormatiCo Là Dove La simbiosi 
tra i Due Fattori porti a quaLità Di rappresentazione e singoLarità DeLLo stiLe.

iL riFiuto DeLLa simuLazione: sebbene gLi strumenti DigitaLi nasCano per simuLare gLi 
strumenti e Le teCniChe CLassiChe, o La reaLtà stessa, ConsiDeriamo opera D’arte DigitaLe 
Figurativa queLL’opera Che, neLL’interpretazione DeLL’artista, riFugga iL ConCetto Di 
simuLazione, emuLazione e Copia, ovvero La sempLiCe attuazione Con mezzi inFormatiCi Di 
quanto possibiLe esprimere o reaLizzare in metoDi CanoniCi.

aL Fine Dei punti preCeDenti pratiChiamo, riChieDiamo, stimoLiamo e promuoviamo La piena 
paDronanza DegLi strumenti e DeLLe teCniChe in questione, sia per La Fase Creativa quanto 
per queLLa espositiva. taLe paDronanza si renDe neCessaria a LiveLLo teCniCo quaLitativo 
per La FinaLità espressiva DeLL’iDea DeLL’opera, per La tuteLa e L’esaLtazione DeLL’originaLità 
stiListiCa e per iL mantenimento DeLLa Componente umana neLL’opera stessa e neLLa sua 
interpretazione. FinChé essere inDiviDui Diventerà iL nuovo stanDarD.

Manifesto aMplificato dell’arte digitale figurativa
(Decalogo Di cultura contemporanea, anno 2005)

il Caos ha bisogno di regole. È Consuetudine Che le avanguardie artistiChe si presentino al Mondo traMite una più o Meno CoMplessa Chiave di lettura, un doCuMento di identifiCazione in Cui siano 
enunCiati senza fronzoli lo spirito, le Motivazioni, l’atteggiaMento e gli obiettivi preposti. Questa neCessità nasCe da un’insiCurezza Motivata, dall’autoCritiCa di superiorità Che Caratterizza i pionieri 
dell’estetiCa alla riCerCa di un risContro in teMpo reale (o alMeno priMa del proprio deCesso). il ManifestisMo È parte delle avanguardie Quanto le opere e il loro spirito; sono Cent’anni Che, Quando 
una filosofia inContra un’espressività, nasCe un Manifesto. la globale inforMatizzazione e la sCoperta di nuovi struMenti Creativi non potevano essere da Meno, e più volte sono stati espressi i dogMi 
di un’arte legata ai CoMputer. pare Che, già nel 1995, lello MasuCCi abbia pubbliCato su internet un Manifesto dell’arte digitale, ottenendo risContri internazionali; Ma di Questo Manifesto non 
v’È più traCCia, alMeno sulla rete, Mentre dell’autore riMangono poChi aCriliCi su tela. un Manifesto digitalista venne Quindi proMosso da lorenzo paolini nel 1997, sottosCritto da diversi artisti 
tra Cui larry gartel e Mark Jenkins. il testo Chiaro e ConCiso ribadiva Con solennità retoriCa la neCessità della CoMponente uMana nella Creazione digitale; anChe Questo trattato seMbra Caduto 
nel diMentiCatoio. altri tentativi sono stati perpetrati da J.d. Jarvis e MyriaM lozada, da deMetrios vakras, da gerald o’Connel (per la Web art), da kerry MitChell (fraCtal art), da pelle ehn 
(digital bauhaus) e Così via. io stesso, nel ’98, inConsapevole dei Miei preCursori, sCrissi una breve liriCa satiriCa, intitolandola Manifesto dell’arte digitale. la forMula sCelta, Caratterizzata da 
una struttura poetiCa e dal tono sarCastiCo, voleva stiMolare attraverso l’ironia l’aMor proprio degli artisti digitali, sediCenti o Meno, di galleristi e Curatori, esperti o Meno, e di Collezionisti 
e spettatori, CosCienziosi o Meno. ognuno di Questi Manifesti rappresentava uno sfogo giustifiCato Quanto fine a sé stesso, l’espressione tradotta in parole di una riCerCa Condivisa nella sua ap-
prossiMazione Ma non suffiCienteMente inCisiva per spiegare, inforMare e ConvinCere. senza Contare Quanto l’invasione inforMatiCa abbia Contribuito a rendere ineffiCaCi i nostri propositi illudendo, 
Confondendo, logorando le buone intenzioni di artieri e aCColiti, soMMergendoCi di non-arte e suiCidando la nuova esperienza Con la MassifiCazione. un Chiaro proCesso deduttivo Ci porta a una 
sola ConClusione: la nostra avanguardia si È diMostrata obsoleta. il ConCetto di Manifesto, funzionale nel teMpo in Cui solo Chi aveva realMente QualCosa da dire veniva pubbliCato – e letto – È 
finito. il ConCetto di Manifesto va rivisto in Chiave anCor più ConteMporanea, adeguandosi a un Mondo di norMative e CertifiCazioni, seMpre Con lo stile Coerente e indipendentista tipiCo dell’arte. 
il Manifesto rinasCe Quindi CoMe base per un CodiCe deontologiCo Coerente e QualifiCante, un punto di partenza per tornare a Capire Cosa È arte (digitale), o Meglio Cosa può non esserlo. a diffe-
renza degli onorevoli predeCessori, diviene più spiegazione Che definizione, più indagine Che rivelazione, più riCerCa Che risultato, riManendo aperto ad approfondiMenti ed estensioni. l’aggressività 
lasCia il posto all’autoCritiCa, senza iMporre alCunChé. lasCio Questo atteggiaMento agli operatori CoMMerCiali, Con o senza la Mia approvazione. l’iMportante È essere in Mostra Con sinCerità e 
CoMpetenza sviluppando un’arte realMente ConteMporanea, CirCondato da avversari abili e stiMolanti, e da opere stuzziCanti, piaCevoli, uniChe.
il Caos ha bisogno di regole, Così da poterle infrangere.                                                                                                                                      MassiMo CreMagnani, 2004/2005

Il primo punto del Manifesto è dedicato alla defini-
zione di opera d’arte digitale. Il termine “figurativa” 
non esclude le immagini astratte, ma vuole coinvolge-
re tutte le formule espressive basate sulle immagini. 
L’autore precisa con questo termine di non poter di-
squisire - per mancanza di esperienza diretta - su al-
tre forme d’arte realizzate al computer come la musi-
ca, l ’installazione multimediale, la poetica di 
programmazione e così via. Ciononostante, molti dei 
riferimenti del Manifesto possono essere riferiti an-
che a queste branche, oltre alle diverse forme di comu-
nicazione legate agli strumenti digitali.
Altro punto fondamentale per l ’identificazione ri-
guarda la necessità di utilizzare il digitale nella realiz-
zazione dell ’opera. Spesso purtroppo ci si affida al 
computer per pigrizia, nella tempistica di lavorazione 
o, peggio, di elaborazione. La complicità tra la com-
ponente umana e lo strumento diviene invece un pun-
to fermo per l ’affermazione stilistica e personale, là 
dove l ’autore elegge consapevolmente il computer a 
catalizzatore della propria idea espressiva, per diversi 
motivazioni analizzate più approfonditamente nei 
punti successivi.

Questi punti del Manifesto sono dedicati all ’identità 
dell ’Arte digitale. Il concetto di “virtuale”, termine di 
cui si è impropriamente abusato per definire la 
simulazione, viene qui rivisto come legame con 
l’immaginazione umana. L’impalpabilità dei pensieri 
è pari a quella di ogni creazione digitale, godibile 
solamente attraverso l ’apparato informatico. Tale 
vincolo diviene per l ’Arte sinonimo di assoluta libertà, 
almeno in tutta la parte di gestazione dell’opera. La 
materializzazione definitiva, che nelle altre tecniche 
espressive costituisce uno dei punti di partenza, viene 
qui esclusa, o almeno declassata, in favore 
dell ’indipendenza creativa. L’opera in sè affronta poi 
un’altra tematica su cui si sono sviluppate diverse 
scuole di pensiero. La riproducibilità, spesso 
demonizzata più per questioni economiche che 
estetiche, viene qui accettata come valore positivo e 
caratteristica propria dell ’Arte Digitale. Un sapiente 
uso della riproducibilità comporta l ’intervento 
dell ’artista anche in questa fase creativa, spesso 
sottovalutata o trascurata. Come incentivo, viene 
sottolineata la responsabilità nell ’accuratezza del 
messaggio e il valore estetico di una buona 
realizzazione, entrambi fattori di interesse dell ’artista 
prima di tutto. Il concetto di bellezza viene esteso 
dalla cura nella realizzazione alla cultura iconografica, 
rendendo necessaria un’analisi della contemporaneità 
nei canoni di interpretazione. Il valore archetipico di 
bellezza è un invitante nesso tra la purezza 
dell ’ispirazione e la realizzazione vera e propria, ma 
anche tra chi crea l ’opera e chi la osserva.

L’Artista è una figura unica nel panorama sociale, un 
‘diverso’ che sente la necessità di esprimere la propria 
interpretazione delle cose. Quello che spesso sfugge è 
la responsbilità di questo comportamento, sia nei 
confronti dell ’Arte, sia verso il proprio pubblico. L’ar-
tista influenza ciò che lo circonda esasperandolo, cri-
ticandolo e idealizzandolo, prevedendone gli sviluppi 
o l ’entropia. L’Artista che sceglie lo strumento digita-
le assume implicitamente il compito di svelare una 
nuova faccia dell ’informatica, serva e padrona negli 
ultimi decenni di ogni stile di vita. Affrontandola di-
rettamente, fondendosi con essa in un unico canale 
espressivo, L’Artista incarna contemporaneamente il 
ruolo di mediatore e quello di esploratore. Mostrare 
la differenza fa parte del gioco dell ’Arte da sempre, e 
per questo il linguaggio deve mantenere un legame 
con lo spettatore più sprovveduto, pur mantenendo i 
giusti virtuosismi. Per interfacciarsi con lo strumento 
digitale, astratto rispetto a quelli tradizionale, l ’arti-
sta assume un nuovo metodo creativo. Là dove un pit-
tore immaginava, schizzava, dipingeva progressiva-
mente dallo sfondo verso il più delicato dettaglio, 
l ’Artista digitale può affrontare un’idea contempora-
neamente da molteplici punti di vista, creare versioni 
alternative con sviluppi paralleli di uno stesso lavoro, 
tornare indietro e ottimizzare all ’infinito senza rico-
minciare da zero. Non si perde necessariamente lo 
slancio o la direzione, si ha la possibilità di valutare 
più punti di vista. Questo è dovuto anche all ’evoluzio-
ne degli strumenti, sempre più versatili e quindi adat-
tabili al pensiero creativo. Vivremo sempre l’opera fi-
nita nella consapevolezza di uno sviluppo ulteriore, 
della sua incompletezza come stimolo a fare di più.

La ricchezza individuale dell ’Arte è legata a doppio 
filo con l’intera esperienza umana. In senso lato, pos-
siamo affermare che in origine ne trae ispirazione e, 
una volta maturata, finisce con influenzarla. L’oggetto 
computer è l ’evidente punto di unione tra l ’Arte Digi-
tale e l ’invasione informatica riscontrabile in ogni am-
bito, professionale e domestico, elemento dominante 
della nostra era. Il riflesso dell ’Arte sul mondo è quin-
di un elemento di grande responsabilità per l ’Artista, 
che con la propria opera mostra aspetti eclettici e in-
formali di questa tecnologia, alterandone l ’aspetto 
globalizzante o, concettualmente,  portandolo all ’esa-
sperazione per protesta. La tematica più evidente si 
rivolge alla grafica di comunicazione, che condivide 
strumenti e stili ma,  troppo spesso, si limita a mes-
saggi didascalici e diretti. Così nega per principio una 
libera interpretazione allo spettatore ma anche al suo 
creatore, complice di un livellamento dell ’esperienza 
mediatica. All’Artista fa quindi gioco la ricercatezza 
di un proprio stile che unisce la specificità del messag-
gio figurato al proprio approfondimento tecnico, riba-
dendo l’importanza del dettaglio simbolico di fronte 
a un’iconografia sfocata e ritrita. E sebbene uno dei 
pregi maggiori della computergrafica, merito anche 
della sua origine, sia dovuto al potere di simulazione 
di eventi o tecniche reali, resta implicito come il vero 
potere di quest’Arte sia andare oltre. Proporre visioni 
ed evoluzioni visive di carattere innovativo, soddisfa 
non solo l ’ispirazione dell ’Artista, ma è anche uno sti-
molo per chi ne gode i frutti.

È d’uso ConCludere un Manifesto Con una sorta di 
‘giuraMento’, un’approvazione dei prinCìpi Citati Che, 
in più oCCasioni storiChe, viene ControfirMato dagli 
aderenti al MoviMento in Questione. tuttavia non È 
Mia intenzione vinColare artisti ed estiMatori Con 
un CodiCe liMitativo, poiChé l’evoluzione artistiCa 
non può perMettersi alCun freno. Questo epilogo 

vuole Quindi essere un piCColo riassunto delle in-
tenzioni espresse, riCordando la seMpliCe Coerenza 
di una dignità uMana e professionale appliCata alla 
responsabilità dell’espressione artistiCa. in un Mon-
do in Cui È faCile Cadere nei CliChÈ, soprattutto 
utilizzando struMenti Che dei CliChÈ fanno la loro 
forza produttiva, ritengo fondaMentale Celebrare 

il valore dell’intelletto e della Maestria, Magari 
induCendo il lettore ad iMMedesiMarsi Con un iMpe-
gno personale. insisto sulla padronanza teCniCa per 
un ritorno al piaCere estetiCo e forMale, Che nel-
l’arte ha la sua espressione più pura, Ma Che spero si 
estenda a ogni aspetto della vita Quotidiana, sog-
giogando il CoMune senso dell’aCContentarCi.

Mi iMpunto sulla CoMponente uMana faCendo leva 
sull’orgoglio personale, Che nell’artista È spesso 
definito egoCentrisMo, CoMe punto foCale di una 
neCessaria diversifiCazione di pensiero. e ConCludo 
Con un aMbiguo aforisMa, ben ConsCio del fatto Che 
Quando si avvererà potreMo divertirCi a CoMinCiare 
Con nuove ideologie.
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