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M f t t a l 
Quelmitici 
anni Sessanta 
Dl rigore II bianco e nero pet la 
nuova ifictkm> Martini che riiomfl 
con Iremia ai mitici aruii Sessanta, 
SI, queJD dl Gianni Mina, ma rievo-
cati in una chiave uitta diveisa. 
Nor cantautori, ma immagini di Vi
la (utta lasulla, cioe di cinema. gi-
rale Ira Santa MargnerHa e Portoll-
no. QualUo soggetli da spot in di-
torsi formal! sono stati mostrati in 
anteprima alia slampa ieri a Mila-
no, naluralmente alia Terrazza 
Martini li primo, che debutta il 5 
glugno su tulte le nosbe piccole 
an"enne, mate in scene un gruppo 
da yacht: un armatore alia Onassts, 
una blonda cotonalaalla BB. e un 
J u r e Ironlco alia Belmondo. Lei 
la le coccole al mlllaidario, ma, 
quandoappare il gkwane betlone, 
nulla di punk) in bianco il maturo 
compagrio. Nell'allontanarsi, il ve-
sUHno eslguo le rimane impigliaro 
alb sedia e si srla come una calza, 
lasclando a nudo B suuggesllvo se-
dere, sul quale si slampa pudico il 
marchio Martini. Spiritoso? Mah! 
Piii die aitro costoso, accurato e 
machiaveUico neHa cosbuzkMie se
riate, Ognl spot rimanda al succes-
sivD e per vedeie tutta la serte biso-
gnera arrivare al 96. Non stale in 
ansla. Casa dl produzione Sawyer. 
regia di Mesne BrakM. Agenzia 
McCannErickson. 

ft|«MKtO^, 
L'anlma 
delta mortadeila 
Lunedl sono stab' presentati alb 
srampa tntemazionale i lavoridi re-
stauro al Sancta Sanctorum di Pa
pa Woyrjla. Opera benemerita rea-
Uzzata a spese del Parmacolto. II 
presidente dell'azienda emiliana. 
Marco Rost, che gia si era •illustra
t e tra colore die hanno rtvoluzio-
nato II marketing dei salumi. ha 
raddoppiato il latlurato In A anni 

"'"(fja 60 a 120 miiardl)1 pufllando 
""'^rlrria'^ulb immaglnestagionata 
' - ' • { A l * * dire?) dl Sofia Loreii, poi 

' sullescenette dl Christian De Slca. 
Ora pud permettetsl, beato lui, di 
pensare alio apirik). Ha gia flnan-
ziato il resluaro delta Cupola di 
San Giovanni a Parma, la mostra 
sulla regina Maria Utlgla e qudla 
dedicate al Pamese. Ora, dopo 
I'lmpresa del Sancta Sanctorum, ci 
place pensare che anche ta morta
deila abbia 1 sool sanli In paradiso. 
O per lo meno in Valicano, 

Rkswca 

Verba 
volant 
L'agenzla Verba DDE Needham ha 
affidato alia societa di ricerca Astra 
I'lncarico dl condurre uno studio 
sulla propria lama e popolarila. II 
perfido relatore Enrico Rnzi non si 
e fatto pregare e ha messo in luce, 
Ua gll altri dtfetti di comunicazione. 
prima dl tulto quello dei nome.che 
Infatti sara preslo modlllcalo e 
sempllficato. Mentre poi sono an
che stall evldenziati i molli pregl di 
uno stile d 'agenzia che si mantiene 
creativamenie elegante, non ag
gressive e suggestive. Basti pensare 
alle campagne GoU Pecora nera, 
Diadota, Pronto light e (ora) 
guanti Mapa. Ma lacosa piii nuova 
che 6 slato presenlala ai giomalisti 
e in realta la cassetta di 20 minuti 
glrata da Piero Chiambretti per illu
strate i pregl della [abbrica Volks 
Wagen, Non si Iraita di uno spot. 
natuytalmenle, ma di un veto e 
propiio film che e stato mandato 
per posta a 4OQ.O00 potenziali 
cllentl della Golf 101 cavalli. Alme-
no si (aiannodue risate. 

Campari, 
Dracula 
at bar 
Avrete vislo anche vol lo spol Cam
pari nel quale I'elegante conie Dra
cula si rifa la bocca bevendo un 
Crodlnoal bar. Lui Inlatlicoi denli 
•cl campa». Arriva poi lacreatura di 
frankesteln, che ha sicuranwnle 
meno stile, supraItutto ncllacovet-
sazione, e lamento vislosamente 
mal dl piedl. £ tutta una storia tn-
sensata. ma molto divertenle, in-
veniata dallagenzla Armando Te
sta (dirertore creativo Mauro Mor-
taroli) che coniinua a tenere feli-
comento vivo in pubtMicita to stile 
parodisllro della commedia all'ila-
lltuia La rcgla e di Riccardo Mdani, 
menus la casa di (noduKione t la 
solitaFllmaster. 

LA MOSTRA. A Roma le immagini peruviane di un fotografo indio e di uno francese 

Una scatola 
magica 

WUUHMIRO i m i M l l U 
• ROMA Una mostra straordina-
ria. Una specie di grande e magni-
fica Unestia sul mondo andino, su-
gll indios, su lima e Cuzco, su una 
crvila petnoi ancora troppo miste-
riosa. ma viva e autentica nelle fo-
tograine di Eugene Counet e Martin 
Chambi. esposte per la prima volta 
in halia. II merito, anche quesla 
volta, e delllslituto llalo-Latino 
americano che, allEur di Roma, fia 
aNestito I'espostzione. PJmarra 
apeita fine al 20 glugno: un'occa-
Stoneda non perdere-

Che cosa colpisce subito? La 
commistione delle razze e degli sti-
[i, la sovrapposizione delle diveise 
culture, le recipiixlie inRuenze tra 
la vecchia Europa e una parte del 
•mondo nuovo>. Poi II senso dl tatt
le quelle immagini che testimonia-
rto immedilamente I'esporio di 
una cultura e dt una terra conqui-
stata con la spada e la cnxe, sftut-
tata e piegata da slranieri senza 
pieta die ne modlficarono le radi-
ci, la religione e i concetti di vita e 
cU morte, di lavoroe dl gioco. 

Parliamo Immediatamenle di 
Martin Chambi, il fotografo indio 
che i nordamericanl scoprireno, 
con grande stupore, gia negli anni 
Seltanta. Da noi le sue loto non si 
erano mal (iste e sono dawero 
preziose, E un DO', diciamolo subi
to, una specie di piccda-pande 
vendetta dell'indio civilizzato-
die, piano piano, si rrtette ad u«a-
te, lino alia perfezlone, uno smi-
menlo portato dai •biancht tra le 
foreste andlne, per poi "restituite", 

proprio ai •conqulstatom. tantj va-
lorl culturali, reHgiosi e umani che 
gU europei avevano tentalo, in ogni 
modo, dl spazzaie via. t o scrittore 
Mario Vargas Llosa che pnesenta. 
alia mostra, proprio la ligura dl 
Chambi, chiarjsce, in questo sen
so, quello che e'eradaehiarie, an
che se poi segnala, gjustamente, il 
pericoto di un neocotoniaBsmo 
culrurale nell'lmpossessanl, a mor-
si e bocconi, da pane dei norda-
mericani e degli europei. di questa 
singolarissima e sftaordinaria figu-
ra & fotografo docalett. 

Chambi. dunque, nasce nel 
1891 da genhori contadini, nel pic
colo vHlaggio andino di Coaza e 
viene sitbHo spedto a lavorare In 
una miniera d'oro. Eluori dalla mi-
niera che conosce un impiegato 
•stranieroi che glra con la macchi-
nalotogralica. 

Ui apfMracoMe rMtfroo 
Quelf'appaiecchio «magico> e 

capace di •rendete la vita* con lo 
scatto di un altimo. afiasclna 
Chambi die riesce a diventare aiu-
lante di borlega nello studio Var
gas, ad Arequipa. Quando il foto
grafo indio ha Jtnoarato il mesliere 
3 trasferisce a Cuzco, Siamo nel 
1920. Chambi comlncia a girare in 
groppa ad un asino campi e mon-
tagne, faltorle e paesi, con in btae-
cio una vecchia e scassata macchi-
na lotografica di grande formato. 
Usa, owiamente. lastre dl retro al 
bfomuio ed obielth/i appmssfmatl-
vi. Ma pud parlare con la sua gen-

Ritrovatoundocumento 
Nel 1956 gli intellettuali 
proposero a Pio XII 
la «laicizzare» la cultura 
• ROMA. Disci anni prima die 
I'indice dei libri proibiti dal Valica
no venisse abolito, nel 1956 un 
gruppo di intellettuali cattolici si ri-
wise a Pio XII per cbiedere la revi-
sione delle prolbizioni di alcune 
opere leUerarle. L'appello sortl un 
primo ellelto: il Papa si convinse 
delle ragioni della nchiesta e con 
tulta probability interwnne presso 
il Sani'UffiziD peiche agisse con 
minor severita nei conficaiti dei li
bri conskferati coutrari alia morale 
cristiana. L'inedtto memorials in-
viato a Pio XII e che lo spinse ad as-
sumere una posizione pill morbida 
sara pubWicalo sul piossimo nu-
mero della rivlsla culrurale •Lettu-
re«. II documento lu stilato al term^ 
ne di un conregno degli ecclesia-
stici addetli alia critica letteraria, 

onjanizzato a Roma da •Letiuie* 
nel '56 per 11 decennale del perio-
dico. alloia di proprieta dei gesuiti 
del Centro San Fedeie di Milano e 
oggi delle edizioni San Paolo. Nel 
memoriale stilato da scrittori e crili-
ci. fra i quail il commemdingralb 
Diego Fabbri allora intelletniale di 
punta Ira quelli d'ispiiazione reli-
giosa, si laceva presents come 
•certe opere di vero inleresse atti-
stlco o identified sia o^ i pratica-
menie impossibile sottrarifi allacc-
noscenza del gran pubblico, per il 
quale una piotbizione potiebbe 
riuscire piG dl incentivo dte di re-
mora». I promotori deH'iniziativa 
sollecilavano di sostituire I'indice 
•con una dichiarazione autorevo-
len che denunciasse e conlutasse 
gli errori presenti in ciascun libro. 

«CiviIta cattolica» contro Croce 

Un editoriale della rivista 
sul filosofo liberale 
e la sua idea della fede 
• ROMA. La visione del cristiane-
simo espressa da Benedetto Cioce 
e storicistlca e non coglie il latto di 
lede che esso in realta rappresen-
ta. Lo sosliene la rivista nCivjIia cal-
tolica" the dedica 1'editoriale del 
suo prossimo numero. del quale 
ha anticipate il teslo, ad una rilles-
sione sul saggio di Benedetto Cro
ce: 'Peiche non possiamo non dir-
ci cristiani-. La rivista esamina it 
sa^|lo collocandolo sullo sloncto 
del pensiero religiose della siDrio-
gralia tedesca del pnmo Noveccn-
to ed anatizzandone le letnire suc-
cessivamente date. In rielinitiva 
•una cosa £ \a religione in sonso 
strelto. e in essa il crisliancsimo, 
fondala sulla trascendenza e sul 
rappono Ira finito e infinito; un'al-
Iracosa^lareligkisita ncllasuadi-
mensione paiKa. cioe solfena o 

vissuta". La religiosita come viene 
îss l̂ta e insegnata da Croce «e cer-

lamenie sincera e tormentala e noi 
ci inchiniamo in silenzio dinanzi a 
chi la vK^, forse drammalicamen-
le. in se stesso. II letlore cattolico, 
perO. deve sapere che essa si iscri-
ve in un fermo giudizio speculativo 
che rimane idealistico e sloncisli-
co, il quale coglie det cristianesimo 
solo i! grande fenomeno slorico. 
the onora in Cristo solo la liguia 
slonca. non il Rivelaioie divino che 
vede personificala in Cristo una 
precisa cunsapevolezza idealisti-
ca, unaulocoscienza critica, della 
quale la veilta cristiana & soltanto 
immagine e Gesti il mito. II cristia
nesimo-conclude la rivista-rein-
leipreiato storic isticamenle, diveav 
ta un momento di un sislema filo-
sofiuo e perde il tarattere sovran-
naluralc, che gli e essenziale-. 

Onto MM 
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te, spiegare e poi scatlare e scatta-
re. Merle cost insteme trentamlla 
lastre. Ha ripreso di lufto: teste e 
passatempi, Bferimonlaledell'an-
tica religione incalca; ma anche 
quello deHa nuova religione porta-
ta dagli spagnoli. Poi le feste. i 
mendicant!, i suonatori, le grandl 
donne indio e quelle >bianche> 
con i loro hgli. Riprende dei pae-
saggi incredrUII tra montagne 
enormi e forrenti scatenatt. quan
do il sole scende e quando sonje 
atl'orizzonte. II Ditto con una tecni-
ca magistrale e un senso delTin-
quadratura e deBa bellezza che, 
evidentemente, e Innata in questo 
fotografo «focale» che non dlmenti-
ca mal le proprie origini. VoJS e fi
gure straordinarie di andini peveri 
e meno poveri, II mondo contadi-
no con i suoi riti ma anche lo strut-
tamento terribtle nelle haciendas 
deiconqulstatorL 

Le sue immagini non sono mal 

fotografia sociale, ma trasudano, 
nella tragedia e nella sofferenza, 

tutto I'oigoslio di una razza mal 
domata. Le loto (anno il giro di tul
to il mondo latino-americano e 

, vengono esposte un po' ovunque. 
Vfncbno concorsi e vengono unite-
zale dai giomali e pubUicate tn vr>-
tumi. Martin Chambi, insomnia, di-
venta ramoso ede membrodi mol-
te accadetnie e gruppi Nel 1938, 
inaugura addirittura una propria 
galleria d'arte e organlzza diversi 
concorsi fotografici. Muore a Cuz
co il I3setlrembredel 1973. Era or-
mai drvenuto un uomocolto e raf-

.finato. ma sempre gentile e tutto 
teso a recuperare il parritnonio po-
polare del suo Peril e del popolo 

II caso di Eugene Courret & un 
po' djvetso, Nato in Francia, airiva 
a Lima gia adultoecon una lorma-
zione culrurale precisa. Ha gia vi-
sto i grand! fotografi francesi al ta-
WHO e conosce il mesbete. Dal suo 
studio, tn una elegante palazzina 
di Lima, passano tutti: monsignori 
e soldati. propiietari terrieri, frail 
cappuccini emigranti dnesi, balle-

rine di fama, cantantl d'opera, si-
gnore defla ricca bcnhesia, i lore 
flgH e te loro serw. E molto snob, 
anche neHa Lima deU'intelo del se-
coto, tarsi riprendere neUo stucfio 
Courret, uno «traniero» che viene 
dal paese dove la lotografia e stala 
inventata. 

•L'HbuflMRMft-
Counet ponebbe essere defrnito 

un Alinarl del PerQ, per lasuaca-
pacita di scattare immagini molto 
belle in studio. Le loto. corneal so-
lito onenute con macchine di gran
de formato, sono tecnicamente 
•maestoso per capacHa dl inqua-
dratura edi tllumlnaziorre. Rappre-
sentano anche una incrediblle le-
stimonianza defla commistione di 
razze e di culture che confluirono a 
Lima tra U 1863 e I primi anni del 
secolo nuovo. 

Prendianw i dnesi. In Peril, tra il 
184J e il 1874. ne amvano pill di 
centomila, alia ricetca dl un laroro 
per rifaisi di una vita disperata. La 
prima cosa che lanno, appena rag-

giunta una certa posizione dl be-
nessere, e quella di falsi riprendere 
nello studio Courret MagnrAche le 
loto deBe signore di Lima, ricche 
da lar paura, in confronto al pove-
ro mondo degli indios e degli emi-
grati Lo stile dello studio Courret, 
nella ripfesa. & owiamente tutto 
europeo: grand! (ondarJ dlpinli, rai
se scale, posahbri di legno un po' 
ovunque. dtvaneta e lob persmo 
un po os^e. Poi le teste nel grandi 
palazzi della cilia e i ritrattl aibam-
bini •bianchit, sonetti da •nutrid> 
del posto. coperte e velate daNa 
•tapat. Pakmo ombre mtstertose' 
uscite da un mondo ignoto. Cour
ret riprende anche spose, bambini 
e anzisni signori, subito dopo la 
morte. Proprio come facevano i 
vecchi fotografi stdliani e calabre-
si, verso la line ddl'800 e nei primi 
anni del '900. Insonuna, Eugene 
Courret, * statu un grande proles. 
sionista che ha messo insieme, 
con il proprio lavoro, alrneno cin
que o sei culture visive diverse. 
Non era certo facile. 
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