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Bjrocco/1 
ALecce 
pittura erestauro 
Quella terra assolata e profumata 
di moato e di labacco che e il Sa
lerno, dove la Puglia esprime, tra 
dolmen preisloricl e cattedrali ba-
rocche, la sua grande storia cultu-
'rate, si chiamava una volta Tena 
d'Ottanto. Era la zona compresa 
Ira le aHuali province dl Ucce, 
Brindlsd e Taranto, il tacco d'Ralla 
stretto tra Jonto e Adrialico; defini-
la da Cesare Brandl -teiTa dl non 
pHlori* e rwla per le sue horite ar-
cNtetture, ora vuol rivahilare i suoi 
arllsU in una moslra al Museo pro
vinciate di Lecce fino al 30 agosto, 
dedicata al •Baiocco leccese, (e ar-
ti In Tena d'Otrafflo nel Seicento e 
Settecento- promossa dal Cenlro 
studi sul Barocco deJIa Piovincla, 
unttamenle alia Soprintendenza ai 
Beni arrrstki di PugJIa e alr'Unlversi-
ta di Lecce, Si comlncia proprio 
dalla plltura, per meuereahloco 
lalenti recall -come Coppola, Ver-
rio, Ttoche rieUtboraronola lezio-
ne napolelattadei Ribera, Soltme-
rta e Giordano colmando il gqotra 
cento e periteria - confrontandoN 
con gS esponenti di quella scuola 
paitenopea qui operant], Rccio e 
Mallnconico, che a Gallipoli per la 
caitedrale e la Purita dipinsero 
grand! tele Incastonate in soHMti II-
gnel, vert deli appesi. Scullure, ce-
ramfche, argent!, slucchl. tessuli 
cosHtuiscono aNre sezionl deila 
moslra, die va al dl 14 ddl'evenio: 
da ditaia ilvia ad una campagna di 
restauro delle opere d'arte mobill 
dopo la grande stagtone del recu-
peio delle architetlure barocehe, 

taNKCO/2, 
Nature morte 
a Mantova 
FW vera del veto: la natura morta, 
moda Imperante tra Sei eSetteceiv 
10, si rivelava come scoperla del 
naltoole altraverso il Caravagglo, 
che con la celebre •Caneslra di 
ftuUa>'deH'Anibrosiana (ece.usere 
dall'ornbra quel genere minore 
della pHtura elevandolo a dignila 
d'arte, Da quello storico ouadro 
tnizhi una moda delirante, le rivali-
la lia gll anistj, lecontesetia i colle-
zlonisu, Rod e FmUa erano spesso 
slmboll dl marUrio e di redenzione. 
e accostatl a Iconograf ie delta ooni-
las quali speed o uccelll. Una 
sptendlda colleztone raccolta da 
ftancesco Moiinari Pradelli, lamo-
so dlrettore d'orchestra, e esposta 
col tltolo •Barocco italianco a Pa
lazzo Te lino al 25 giugno (calalo-
go Electa) u si incentra sul tema 
detla natuia morla; prove splendi-
de dl Liica Forle e Giuseppe Rec-
co. dl scuola napoleiana, si atler-
nano a sail ft&di cultura nordica e 
flamminga. Ma dipinti sacri del Ca
valier d'Aipino, Palma il giovane. 
Alessandro Magnasco, Sebasliano 
Ricd, Donienfco Fetli completarto 
la bdla quwheria. 

Aociulst) 

Canaletto 
a Milano 
Urandi speranze tecano per i desti-
nl dei nostri beni cultural! le acqui-
slzlonl d'arte da pane dl enti pub-
blicl. Milano d confortii: net giro di 
pochi mesi tia arricchitu il suo pa-
trimonio arilstico. I! Comune ha 
compralo due stupenrte vedule di 
Canaletto pf* quasi died iniliardi. 
destlnandole al Museo del Castello 
Stotzexo. la Regione l-ombardia 
ha poi messo a segno un bel col-
po, con un ineditodi Anlonelloda 
Messina ratngurante un samo ve-
scovo - da un politico smembralo 
- per quanro mlliardi e mezzo, che 
collociiera nello stesso Museo. An-
dra invece alia Rnacoleca di Brera 
la Gocffhsiane di Gentile da Fa-
briano, acquistata da I mlnislero 
dei Beni cuilurali per4.7miliardi a 
completantenio del politiico di 
Valle Romita dello sfesso niaeslro 
qualtrocentesco. 

tairtytfMrio. 
Rosa/ 
a Flreme 
A cent'anni dalla nascila Oltone 
Rosa! £ ricordato nella sua ciUa 
dalla tialterta Pananti, Un'oltanlina 
di dipinti - con molti inrdlti - e pirt 
di trenta grafiche sono espaite qui 
linoal ISglugno (catak^o Panan-
li). II trattoscarno ed essenzlale, Ja 
pacata luminosllA delta tavolozza 
sono espresse nelle lappe della pa-
rabola anistlca dl Rnwi. dal 191 a al 
1957, qiiando mort a Iwra. 

LA MOSTRA. «Shadows», curata dal grande Cbmbrich, alia National Gallery di Londra 

Li wwi Itmm*, dl Cwwirait 

Luci, fentasnii e ombre 
L'ombra nella tradizione pittorica europea b il 
tema di Shadows, la mostra curata dal grande 
storico dell'arte Viennese E.H. Combrich per la 
National Gallery di Londra. Come «leggere» la 
Qyiadi Emmausdi Caravaggio. 

mmear*uuiBiii 
• LONDRA. Shadows, la moslra 
che EH. GomWicti ha curato alia 
National Gallery di Londra sul mo-
do in cui l'ombra h stata trattata 
nella tradizione pittorica europea, 
e una grande occasione per chi 
non e pittore per assaggiare I pro-
Wemi prettamente tecnicl dell'arte 
ligurativa. II primo impatto con la 
mostra d didaltlco e chi conosce 
gia \o stile del grande Viennese nel 
presentare le sue argomentazioni. 
riassapora nelle tuevl dtdascalie 
che accompagnano I quadri I'at-
moslera wvace dl Arte e lilusione o 
della sua classica Storia deti'arfe. 
Gombrich. come racconla II giova-
ne direttore della National Gallery 
Neil MacGregor nell'eleganle volu
me die accompagna la moslra. ha 
avuto un'influenza sttawdlnaria 
nel modo dl guardare le art! figura
tive nel dopoguerra. Nella sua pro 
sa si veriflca una straordinaria con-
mrgenza dl scuole e influenze: la 
Vienna del primo Novecento (Ira 
gll aroici dei genilori e'era Alban 
Berg) una prolonda conoscenza 
del Rinascimento italiano (il suo 

primo studio £ su Giulio Romano), 
inNne lanivo a Londra, ladirezio-
ne dell'istltuto Warburg e I'amici-
zia con Popper. Nei confrortn di 
Aby Warburg, nel volume cne gS 
ha dedlcato. Gombricti mantiene 
una profondacautela, perpiuversi 
curiosa. Da un lato questoe proba-
bilmente dovulo al farto che, inca-
ricatonel 1936 di curare e riordina-
re (I lavoto del fondatore dell'istitu-
to, mono nel '29, e poi attraverso il 
rapporto professbnale con Saxl e 
la Bing, Gombrich si fa un'idea del
lo slorico deirarte complessa, che 
deve misurarsi anche con quanta 
resla della sua Influenza personate 
sul suoicolleghi neirisHtulo. 

Control •nercant' 
Ma una ragione piu profunda i 

che Gcsnhrich appare almeno in 
parte la realizzazione del proeetto 
worburghiano di una sloria dell'ar
te emancipata dall'ambiente dei 
mercanti e del collezionismo e 
parte a pierio Hlolo di un nuovo 
umanesimo. f. soprattutlo con lui 
che la storia deirarte diventa una 

dlscrpiina che dialoga con la filo 
sofla, I'anlropologia. la storia delte 
religion! e via dtcendo. Nel soko di 
Warburg, Gombrich porta unaseri-
sibilili nuova, I'atrenzione alia psl-
cologla della percezione e una li-
nearita esposiriva che wene dall'in-
glese, la lingua in cui Gombrich ha 
scritto I suoi Irbri piu noti. Lascia in-
vece da una parte le preoccupa-
zloni pid caratteristlche di Aby 
Warburg sulfa rlnascita del paga-
nesimo anllco nella civilla del no-
slro Rinascimento. Tuttaiia, nono-
stante quests drfferenze, e anche 
lul decisamente sull'altro grande 
versante degji studl disTOria dell'ar
te in questo secolo: se da una parte 
ci sono gli esperti dl attribuzioni, 
Longhi e Berenson, un ambiente 
legato alia ricchezza e ai rapporti 
con I'America, dall'altra e'e ap-
punto Gombrich cui le attribuzioni 
non sono mai interessate e che 
neila sua storia dell'arte dice aper-
tamente di non aver akrun interes-
se per chi si interessa d'arte per 
snobtsmo. 

II rema delle ombre nella pittura 
viene narrate attraverso una sele-
zlone di quadri di diversa fattura: & 
comincia con uno splendido ritral-
to di gentiliiomo di Moroni che illu-
slra la prima importante distinzio-
ne Ira ombreggiatura e ombra vera 
e propria: la prima utitizzata dagli 
artistl per dare tridimensionaliB 
agii oggetti, }a seconda, piultosto 
rara. ultlizzata con diverse inlen-
zloni [in dall'anlichitk romana: ora 
realisticaTnente, come in alcuni 
mosaici, ora per introdurre una 
partcolare inquietudine. come in 
de Chirico, ora come virtuosismo 

manieristico come in uno splendi
do esempio del Pontormo, in cui 
alcune ombre proietlate so una co-
bnna offrono la posslbilila di mo-
strare una distorsione dei profilt 
che esempiKica la tensione iper-
reallsuca del Manierismo su cui 
Benjamin ha scritto pagine mento-
rabtli.,, ,,,. 

LaqilanttdBlhlMCti 
La selezione'di Gombrich si arti-

cola in diverse seleztoni: II modo in 
cui le ombre specificano la quality 
della luce, la superticie su cui ven-
gono proietlate, t'ora del giomo, o 
il modo in cui sono utilizzate per 
creare effetti drammatici, evocare 
atmosfere o impHcare la presenza 
di cose o persone che si trovano 
tuori dai quadri. Tra gli esempl se-
lezbnati da Gombrich si precede 
con una tale chiarezza cbe alia li
ne del percorso anche chi non ab-
bia mai preso on pennelto in ma-
no, tiovandosi di fronte alia Cena 
di Fmmaus del Carava^o, capi-
sce quale straordinaria sintesi di 
idee e mestiere sia presents nella 
composiDone. Non e solo la quali-
B dell'esecuzione aprendere rilie-
vo, ma la scienia del maestro lom-
bardo, la sua familiartecon scuole 
diverse che diviene improwisa-
mente evidente La tecnica, o me-
glio il mestiere dei dfversi arteti. di 
cui la mostra offre un assaggio tan-
to concreto da Jar sentire quasi I'o-
dore dei pennelli al visitatore. non 
esuarisce II tema della mostra. Nel 
breve saggio cne costituisce la par
te piu appetitosa del volume che 
accompagna la mostra, Gombrich 
mostra alcuni dei sufgerimenti che 

Da Tato a Nata, ritratto del Capitale 
• Sono usciti ill questi gicxni due 
libri assai diversi fra loro. All'appa-
renza. almeno. Uno e un libro-in-
tervista in cui Franco Tato. ammi-
nistratore detegato della Monda-
dori, sotlecitato da Giancarlo Bo-
setti. offre al lettore la sua idea del-
leconomia italiana in rapporto 
con quella mondiale e. in particu-
lare. la sua conceztone imprendi-
toriale deirediloria. Si intitola. sl-
gnificativamente, A scopo di luao 
e to pubblica Donzelli, L'allro t un 
romanzo dun autorc esordiente 
che nana una ossessione aulodi-
struttiva ambienlata nel mondo 
delle banche. St Intitola II dipen-
denre lautoreeSebastianoNatae 
ledilore Theoria. Due libri assai di
vers!. s'6 detto. che perO hanno 
unacosa in comune: enlrambi <le-
scrrrono il Capitate: uno -dal verc-
e uno -dal finto- Vediamo piu da 
vicino in che modo questo accadc. 
cominciando da 4 scopo d\ lucio. 

Nelcaso, nonclpremetantoen-
trare nel merito delle opinioni di 
TalO. Baslera ricordare che lam-
minislralore della Mondadori (ex 

•MCOLA 
della Finimesl) ripreixle con mag-
gtor proprieia e senza iniingimenti 
politico-divinatori una delle idee 
guida di Berlusconi: I'lmprpsa e k> 
Stato sono entita diverse da marite-
nere separate (salvo poi passare 
dal Venice di un'impresa al vertice 
delgoverno...) TantomenoloSla-
todpvcoccupdisidi poire regoleo 
-peggio-vmcoJiairimpresa:setT)-
m î puO uccuparsi di generici am-
monizralon .social! 6 un riassunlo 
lallocnslcon laccetla, owiamen-
it. perche il discorso di Talc e 
L omplesso e slaccotlalo. Ma il suo 
lilwo e awintente per un altro mo-
livo: Ira le ligbe appare il ritratto di 
un uomo cfte «viw« di imprcsa. che 
lia latlo del suoi propri valori una 
lede laka cite lenlamenle pervade 
lulto IIproliltoisano-divt'ntaqua
si una missione sociale Cosl. leg-
ijendo il libroci e lomata alia men-
ie quella stagione lelice e comples
sa delte nostra lelleratura nella 
quale alcuni striltori sentivano il 
bisogno tli rrtccontare la vita indu-

PANO 
striate anche dalla parte delle scri-
vanie dei piani alti: ricordare quel 
bel libra die fu Doimarumma al 
1'assollo di Ottiero Oltieri? 

Negli slessi piani ha ambientato 
il suo romanzo Sebasliano Nata: i 
piani alti di una mulliiiazionate 
che si occupa di ser îzi bancari. II 
ptotagonisla e un manager regio-
nale che vendc carte di credito alle 
banche italiane, un uomo che vor-
rebbc essere pane intcgranle del 
Capitale ma cui non nesce accelta-
re la condizione di servo del Capi-
lale medesimo e cheqtiindi linisce 
per annienlarsi nella ncerca di un 
posto a sederc "Uanquillo» tra la 
servitil e il poiere SI racconla dl 
riunloni al verlice e di traveslili da 
strada, di viaggi in bussincs class c 
segrelarieprocaci. 

Ci e capital", de! lutto casual-
menle, di leggcieconlemporanea-
menie questi due libri. ma non c 
per queslo molivo che qui li areu-
mmiiaiiio. Anzi. II latlo curiiwt e 

che I'uomo intervistato in A scopo 
di iucio potrebbe essere il lop ma
nager (il padrone) del "dipeiiden-
le» di Nata. Perche I'universo teo-
rizzdlo dallamministratore della 
Mondadori rappiesenla propno 
quell'utopia pacilicata fra °servi> e 
^padroni" del Capitale che ilprota-
gonlsta del romanio di Nata non 
riesce a individuare pur legandosi 
05sessivamenle al suo Uvoro. II so-
gno dell'imprcsa pcitetla - a misu-
ra d'uomo ed economicarrtente 
redditizzia - non e nuovn \n llalia: 
lo stesso Otlien, nelsuolibrocitato. 
facevii rilerimento jlt'awenluia di 
Adnano Olivetti che ipotizzava un 
protillo dal vollo umano. E non e 
un caso che in mdrgine a quella 
lemperie sia -inalO' il condultore 
d'imprese Franco Tat6 che poJ sul-
la sua strada ha inconlrato il ty
coon Silvio Berlusconi. Ma lorse il 
romanzo di Nata, letletariamente 
lull'allEO che nsollo. ha un gTEinde 
vabre simbolico in queslo conte-
$\iy I'utopia del n>ercaio Lbcrato 
dalle iegole produce mosfri. Non 
sultan to servi. 

ha tenuto preseme net selezionare 
i quadri. O racconta ad esempio 
un episodio incantevole def Maha-
Miarala. La principessa Damayanti 
e promessa in sposa at principe 
Nala. Al momento della cerimonia 
si trova davanti peri> ben cinque 
Nala: quadra Dei. aRascinatl dalla 
sua bellezza, si sono incamati in 
Nala. Disparate Damayanti prega, 
e si accorge che solo uno dei cin
que, il vero Nala, locca la terra e 
proletta un'ombra. Nel saggio 
Gombrich riracconta alcuni topoi 
centrali della nostra tradizione, dal 
mlto della cavema della Repubbli-
ca di Ptatone alia nascila della pit
tura In Plinio il Vecchlo, al Peter 
Schlemihl di von Cfiamisso; per 
aiutarei a capire la relativa rarita di 
ombre nella nostra pittura include i 
suggerimenti dl Leonardo da Vinci. 
che raccomandava di ulilizzare del 
veli dl nub! d! (ronte alia luce per 
non avere hgure illuminate dal so
le. L'ombra, nella nostra tradizione 
e a volte utilizzata per slgnlficare 
inconsistenza, la condizione di lar
va. tanlasma, come nell'{Mss«i. 
ad esempio, dove Ulisse cerca inu-
tllmente dl abbracciare la madre 
nel regno dei morti: altre volte, co
me accade con linconscio psica-
nalltico, i invece proprio l'ombra a 
darci il senso pieno della realty. 
Corpe Damayanli, non capiremmo 
il mondo che abbiamo intomo se 
non sapessimo vedere le ombre. 
Se invece di giudicare ciO che la 
rearla proletta, II passato e II future, 
le ambiitoni, i sogni, lossimo co 
sfeltl a fissare immagini perfetta-
mente contenute In se stesse, non 
vedremmoche lantasmi. 

BERLINO 

Salta 
la mostra 
di Christo? 
• BERUMO Una questione di 
principio tra due opposte leslar-
daggini, una specie di mega-lite di 
condom in to e rischia di saltare. a 
Berlino, levcnto culturale dellan-
no. L'arlisla bulgaro-amerlcanti 
Christo slarebbc meditando di ri-
nunciare ad -intartaie» il Reichstag 
percli* la riiisla »Slein», a sua volta. 
(von vuole rinunciare a un iiadiglio-
rie parapubblicitjrbche dovrebbe 
essere eretto .rccanlo alia Porta di 
Brandeburgo. all'intemo cioe del-
I'narea di nspetto-che lo stesso Ch
risto ha concordato cm le auloriUt 
berlinesi rntorno atl'cdilicio da ri-
coprire. Poithe nessuna delie due 
parti ha la minima inlenztonedl re-
cedere, lopera^ione .impaciJiet-
lantenlO". che dovrebbe du rare dal 
17 giugno al " luglio e citsrare tra 5 
e 7 milioni di dollari. rischia dawe-
rodisallare. 

ILUBRO 

Le rifonne 
della Chiesa 
in Germania 
7 Uonnuiiriiii 
• Dalla Germania, dove ) prote-
stann sono dlvenuti il 41,2% ed i 
caUolicl a 40,6% su SO milioni dl 
**ant i dopo la rtuniflcaziqne, ar-
rivano w i! Vaticano segnali sem-
pte pu preOccupanti sul piano 
teoioglco ed ecclesiale, anche sei 
contrflmti deOa Chiesa caUolica te-
derca alia S. Sede rimangono i piu 
.sicuri insleme a quelh' deUa Chiesa 
statunitense ed i piu quolatl per la 
stabUm del marco. E il compona-
menlo dei caltofci (un matrimo-
nk> su Ire finisce in divorzio) che 
pwoccupano il Papa edil card. Jo
seph Rafainger, prefeito della Corv 
giegaziane per ta dottrlna della fc-
de, perle lorocrescentinchiestedi 
ottenere per i divorziati risposatj la 
loro riammisstone al sacramenti, 
per aver proposto che anche uo-
mini sposarj possano essere ordi
nal sacentoti e che la questione 
del sacerdozlo (emminlle rimanga 
aperta per i necessari approfondl-
mentj, nonostante che 11 Papa ab-
bia ribadito, dl recente, il suo «rio». 

£ In questo contesto, che Angelo 
Paduzi analrzza con ricchezza di 
dal! e di dichlarazionl raccolte da 
personaggi di primo piano sia nel 
campo cattollco che praleslante 
nel suo bel libra I Cauoili di Bran-
debuigo (pagg. 206, S. Paolo, L 
28.000). die. quatche tempo la, >l 
prejidente della Confetenza epi
scopate tedesca, mons, Karl Leh-
mann che e pure vescovo dl Ma-
gonza, poteva dichiarare che -nel-
I'opinlone pubblica il rifiuto del sa-
ceirJozio lemminile e sempre piu 
considerak) una viotenza alle don-
ne., dopo aver ricevuto una dele-
gazione del Consiglio ecumenico 
delle Chiese di Ginevra Una di-
chiarazione che ha fatto molto dl-
scutere tuori e dentro it Vaticano. 

II falto £ die i cattolici tedeschi, 
vruendo vicino a! concittadinl se-
guaci della RJlorma di Lutero ed in-
fuierizati da una cultura sempre 
piu laica e secoiarizzata, si mostra-
no idisobbedienlu rlspetto alle di-
rettive del Papa nella loro vita d! 
coppia e. prima di tutto, quella ses-
suale. Di qui gli •abbandonh della 
Chiesa che, nel 1992 sono stall 
192.766, ctoe lo 0,69% della popo-
lazione. E se nel 1994 K'eslata una 
leggera decrescita di questo Irend-
rispetto agll anni precedenti, va te
nuto presente che »i< 40% degli ab-
bandoni e da parte di giovani sorto 
130 annk Un fenomenoche non e 
da meno nel campo delle Chiese 
riformate. Ed e per reagire e dare 
rfsposte nuove a questa siluazione 
di crisl religiosa che il Comitato 
centrale dei cattolici tedeschi ha 
invitato n vescovi tedeschi a racco-
mandare innstentemente al Santo 
Padie, nel contesto dell'atluale sl-
tuazione pastorale in alcuni paesi 
e settori deila Chiesa mondiale. di 
ripensare la questione dell'obbli-
gante e canonica connessione fra 
celibato e sacerdozio e di rendere 
possibile da subito lordinazione di 
uomini sposati, almenei per quel 
lambito delle Conferenze episco-
pali che to chiedessero» e di di 
mantenere mperta la ritlessione sul 
sacerdozio femmintle>, anche per 
eslgenze di •diak%oecum@n!coi>. 

On altro prablema i-ivo tra i cat
tolici tedeschi, e che Paoluzi docu
ments storicamente, riguarda "la 
rimozione del periodo piu tragico 
della loro sloria, quello nazlsta, 
quasi temessero che il semplke rl-
cordo li inchiodi al passato" o »il ri-
schlo che la non rimozione si tra-
duca in siiducta nella Iibert4". Pe-
sano sutla Chiesa cattolica e sul 
cattolici i ricordi di Dietrich Bo-
Dhoffer, il teologo luterano assassi
nate dai nazisti nel campo di Flos-
senburg, o d! Edith Stein, la suora 
carmelitana convertilasi dall'obrai-
smo al catloltcesimo dopo un'e-
sperienza dl studi fllosolici e dl 
scontro con il nazismo, o di Nilio-
laus Gross, II sindacalista catlolico. 
condannato a morte dopo il fallilo 
ccJpo di Stato del 20 luglio 1944 
contro Hitler. La Chiesa catioliea 
ledesca vuote anche rKcaltarsi dai 
"troppi e colpevoli siteiizin durante 
il regime nazisla. -Certo, molli lac-
queroi- - sotlolmea Paoluzi - ma 
questo non deve lor dimcnlicare 
quei pochi vescovi che. invece, 
ceicaronodi levarc la wee |ia^an-
dodl persona. 

PerciO, / Canalli di finmitebraso 
possono sigmlkarc, IIL>IIC inlcn/io' 
ni dell'auloie. o le paratc gLierrierr 
dell'impeio sorto la slorka potla c 
la liaccolala tnontale del nazisti 
quando si impiidronirano delle 
istituzioni o la notte del crollo paci-
lico del muro It 9 novembre I9S) 
come segno di liberty. Mentre. wl 
piano ecclesiaslico, possono smi-
boleggiare la Chiesa the si la polo-
K o farza di libera2nne e. quindi, 
solidale con le esigenze dei cattoli
ci. 
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