
LA MOSTRA. Al ]VJus£e d'Orsay «L'origine del mondo», quadro «scandaloso» di Courbet 
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Da oggi a Parigi esposta al pubblico «Le origini del 
mondo di Courbet, opera commipsionata aH'artista 
(rancese nel 1866 da KahljJ g^y, all'epoca ambascia-
tore turco a Parigi. Un djgtntb <£landestirio>t, finite in 
possesso di Jacques Lacan, grande psicoanalista 
francese. E un'immagine maledetta, oggelto di se
questra 1'anno scorso, quando fu riprodotta sulia co-
pertina di un libra 

DAL W05TBO CORRISPOWOENTE 

, «i—frumrl 
• PARIGI. A T>artire'da,

1t&jfi$ara 
possibile al pubblico ainmlfara 
nella Sala Courbet del Musee' d' Of-
say un quadra die era rfmasto ve-
lato, in clandestlnita plfl o meno vi-
gitata, Un quadro celebre. di cut si 
6 scritto e si 6 partalo moUissimo, 
al punto da lame una delle opere 
piu llluslrl deHa storia deHaspHJura 
modema. Ma die sinoraatfts^sto 
pochlssimo. Al Museo e. •aniiiato 
quasi per case-. In segulto ad una 
complessa lie che contrappqneva 
II fisco agll eredt del suo ultimo 
proprietano, il piu grande pslcana-
ilsla francese del secolo, I'alllevbdi 
Freud Jacques Lacan. II contenzio-
so si e risoHo appunto con la ces-
sione al mlnistero delle finanze. a 
Kquidazone delle imposte dovute. 
deldipinto. 

SI intitola <L'Orwlne del mondo». 
e dt dlmensionl abbaslanza ridOr-
te: 46 cenrlmetri in altezza e 55 In 
lunghezza. Non e firmato. Era slato 
commissionafo al genio del .reali-

smc* ottocenlesco..,Couibei nel 
1866 da KhdrBey^^hlfiascla-
tore a Parigi deUlmpero turco, poi 
stabilitosl II a godere deH'immensa 
fortuna patents, soddisfaie la pas-
sione per il gfoco d'azzatdo e la 
mania dl cofezionare quadri. La 
sua' era una colleaone tematica, 
concentrata sui nudi lemmlnili, un 
veto e proprlo harem private su te
la di inestimable vakwe. Era stato 
sempre lui a comprare le ramose 
•Oagnantw di Courbet, poi gli aveva 
commlssionato -Le Dormientn te-
neramente assoplte nelle brace)* e 
nelle mate I'una ddl'altra, e inli
ne ilefou, quests Origlne del mon-
di>. 

Rappresenta un torso lemmiiiile 
con le gambe divaricate, giacenle 
in una prospettiva die ricorda 
quetla del Cnsto mono di Mante-

Sa. dominate dal bruno-rassalro 
i peli del pube che esptode in 

primo piano, lacendo da cornice 
ali'onjano sessuale. Dalla camicia 

alzata si inoswedono i seni della 
donna, ma nienfallro, non le gam-
be, non il VODO della modefla, die 
si suppone fosse Jo Allerman, la 
•Bella >fandese>. Musa e amante di 
Whistler. La stessa ai cul capdli 
Courbet dedfca atlenzkme quasi 
morbosa in alui celebri suoi qua-
dlitantodafardirealcriliciche-si 
puo quasi toccarli, senttne il pro-
(umo mentre scorrono ua le aW. 
£ un quadro di quelli che parlano 
non solo agli occtti ma ancne all'o-
dorato, al gusto, agli attri sensj, non 
sob al cervello ma anchejll'iri-
conscio. Turba. Prov6ca.^om-
r n « W w •- • , . ' lr 

AdorazlMH*n>«riM 
Pu6 sucltare desiderio, adorazio-

ne. o anche repulslone, disgusto. 
Si pu6 teggere filosoficamente o 
anche misScamenle. Pu6 essere 
coosiderato un manifesto (emmi-
nlsta o, al contrario. pomo-foto an-
te-litteram. A partlre dall'amb^uita 
del Molo, che pud evocare gli im-
pulsi sessuali come mcaente di 
fondo della sloria umana a I'origi-
ne stessa della vita. I'amorecome il 
mistero della nascita, con quells 
prospeUiva che ricorda il modo in 
cui if ventre materno si presenta al 
glnecologo o al padre del nascHu-
ro in repano matemita. C'e chi ne 
ha parlato come del massimo 
esempio di nudHa neH'atte mon-
diale, a meta (ra I'epoca in cui il 
sesso [emminile veniva in qualche 
modo coperto o siilizzalo senza 
pehiria e quella in cul, ormai nel 
nosuo secolo, sarebbe diventata 

accetlabite, ma sarebbe slata stiliz-
zata al di sopra del realismo, come 
m Picasso o Modigliani. L'unico 
paragone contemporaneo di in-
tensila espressiva possono essen? i 
nudl di Lucien Freud, non per 
niente nipote di S«iJiund. TVanne 
che si rralta dl nudi maschili. non 
femmbiili. 

Khalil-Bey era stato il primo a 
meltergli il veto, nasconderto agli 
sguardi. Lo mosttava solo ad alcu-
nt ospia d'eccezione. Ecco come 
racconta la ̂ sita al suo sludto nel 
I87S MaximpDu Camp, I'amico 
iniimo e coriijagpo di viageio di 
RauberbrfJel cabtnet de t o * * ; si 
nolava un piccolo quadro nasco-
sto da un veto verde. Quando sco-
st6 il veto, restammo slupelatti nel-
to scorgere una donna nudfl, vista 
dl fronte, suaordinariamente com-
mossa e convulsa, dipinta in modo 
ricnarchevole. riprodotla "con 
antore' come diiebtiero gli Italiani, 
esefflpk) definilivo di realismo-. 
Anche II partner letterario dell'au-
tore dl -Madame Bovaiy- e de «L'e-
ducazione senlimenta(e> si dice 
scoiulto dalla scoperta: «Non c'e 
che una pareJa con cui si pu6 deli-
nire la gente capace di queao tipo 
di porcheiie. degne di illustrarc le 
opere del Marchese de Sade, ma 
quesla parola non posso pronun-
ciarla dinanti al leriore, peichS & 
usala solo in salumerta». aggiunge. 

L'e* ambasciatore otlomano 
non ebbe pero il tempo di godeme 
a lungo. Quando la sua collezione 
vennemessa in vendila nel IB68.il 

quadro hi acquistato dall'anliqua-
no La Naide, poi riacquislalo dalla 
galleria Bemheim-Jeune. che la 
esibiva celala dretro un grande 
paesaggio innevato. Spart poi a Bu
dapest quando (u comprato dal 
barone de Haivany, fer ncompari-
re a Parigi solo nel 1955, passatoin 
proprleta a Lacan. Ma anche que
sts iitosofo, die pure S uno dei 
massiml interpreH intellettuali della 
sessuallta nella nostra epoca, abi-
luato a denudare.e sviscerare I'ani-
nja sul suo leitino dajisicanalista. 
non osava esporio alia vista di tuHi. 
Per coprirto si era fello dipingete 
appodffiTrjn pannello dal cognate, 
il pitlore sunealista Andre Masson, 
che laceva scorrere solo per po-
diissimi visitabxi selezionati. 

BMKtoBapoHzta 
Alia grande retrospettiva di 

Courbet al Grand Palais di Parigi 
nel 1977. mancava. Ancora ranno 
scorso in provincia. a Clemiont 
Ferrand e a Besancon, e'era stato 
un blitz della polizia nelle libreiie 
percbe venisse rilliato dalle velrine 
un romanzo di Jacques Hertric. 
•Adorations perpehiei[es>, di cui la 
Icla ilhislrava la copettina. Si era 
dovuto aspeflare il 1989 perche fi-
gurasse al centro di una moslra de-
dicaia a Coulbet al Museo di 
Brooklyn, Ora ha trovalo la sua col-
tocazione. protetlo da un vetro e 
da un guardiano appostato in per-
manenza. Cui bisognetebbe cnie-
der di preodere nota delle reazioni 
del pubblico. 

TRADUZIONI. LaBibbiadiEm'DeLuca 

Dio e i Profeti 
senza filtro gneco 

W U B M t M l l t U I 
• II principe Raiinondo di San-
gro era nato a Napoli nel (710. 
Mentre Giambamsta Vko gli dedi-
c6 un sonetto, Antonio Genovesi, 
suo cato amico, ne parlo come, di 
un erudito. <Rftebbe passare per 
uno de' perfetti Nlosofi>, aggiunge-
va, «se non avesse it dSetto di aver 
forte fantasia, per cui e portato 
qualche volta a credeie cose poco 
verosimilb, Queste cose avevano a 
che fare con la magia. I'alchhnia, 
roccultlsmo. Frutto esOemo e 
aberrante di IaN studi fu la Cappel-
la Sansevero, dove il principe pote 
dar pieno sfogo ai piopri sogiii. 

Qui, II (ripudio di simboh', marmi 
policFomi e statue, cufmina in un 
tetribile esperimento medico. 
Scendendo nella cripta. appakmo 
dlfalti i cotpi di due servitori ridofli 
ad un reticoto di arterie e vene ar-
gentate. II principe sostenne d'aver 
somministrato la sostanza pietrifi 
Xcante a morte gis awenuta, ma i 
sospeUi rimasero. E oggi contem-
pUamo quelle povere membra co
me le nacce di una Pompei endo-
gena; calchi dj un'emzione cne 
passdperilsangue.perpoitrasfor-
mare 1 corpi in un intrico di poveri 
merlettiscinliilanti. 

Cosa ha a che fare cid con Gto-
no^/brrdche Eiri De Luca ha appe-
na pubblicatoda Fellrinelli (lOmi-
la lire. 89 pagine) ? Tentero di sple-
garlo a partire da un aKro volume 
che lo stesso De Luca ha edito, 
sempre da FeSrinelli, lo Scorso an
no con il ftok) Esodo/Nomi. La 
posta in gioco 6 alta. e le polemi-
che non si sono fane altendere, vi-
sto che II rraduUore ha presemato i 
due libri della Eibbia ricorrendo a 
un criterio di appassionata, violen-
ta vicinanza all'originale, Lo dimo-
strano le note che intioducono i la-
tori In e*se, dopo essersi SLBgliaM) 
contio la mediazione operate dalla 
cultura greca nel riguardl ddl'uni-
verso biblico, De Luca dichiarache 
la propria traduzbne cercnera dl 
ricalcare alia letters la (rase ebrai-
ca -fin dentro I'ordine di preceden-
za slabiHto nel veno.. Se "la Scrinu-
m ctepifa di soiso, dispotsi al suo 
ascoilo signifkhera rimuovete la 
supplenza di Alene sin da quel no-
me greco, Bflibla, che altera I'e-
braico Mikrd ossia "Lingua sacia-. 
La radicatili, la provocaiorieta dl 
tale anejgiamenio, risultano evi
dent). -La traduzione di queslo pic
colo libra", leggiamo nella prela-
zione a ffionw'tond, «e esffemisla 
per osdnaztone di essere obbe-
diente all'ebraico, madrelingua 
della nostra storia sacra. Prova a 
carico e la traduzione inlerlineare 
aggiunta in appendice. Parola ita-

llana sotto parola ebraica: si pu6 
controHare TappHcazione di un in-
tento die cerca coincide raa e sim-
metria leUerale>. 

Cost lacendo, De Luca si riaUac-
cia ad una tradtzione secolare. Gia 
Goethe prevedeva raRemaiiva tra 
una Daduzione decisa a condune 
II leflore verso il lesto (ponendoto 
nella necessita dl lottare per gkin-
gere alia sua comprensione) euna 
sOidlata invece per portare il testo 
verso U lettore (sdogbendone le 
difficoSa e adanandolo alia lingua 
d'antvo). Anaioga opposizkme-
venne delineata da Fnedtich Sch-
leiermacner nella sua rraduzkme 
di Platone: -O il tradunore lascia lo 
scriltore il p i i possibile in pace, e 
muoveitlertoreversodiluLoppure 
lascia il pIQ possibile in pace il let-
lore, e muove to scrinoie verso 
quesfuttuno>. 

Ebbene, Schleiermacher qpto 
decisamente per la prima via, pro-
pugnando la reatizzazlone di una 
ddiberala e Inventala estraneka 
della lingua d'anfro. A suo parens, 
la veisione finale avrebbe dovuto 
recsre impnesse su di s6 Je traces 
della latica». Qualcosa di simile av-
verra anchfi con Wllhelm von 
Humboldt, la cui traduzione di 
Eschilo venne tacclala di oscurita e 
incomprensibilita. Derisi e crlticati. 
questi tentarivi discniudono fonda-
mentali inienogaiM sul significato 
ultimo dd tradume. Cid aiuta a af-
ferrare meglio la *scala(ai di De Lu
ca, il quale, pur affronfando la tra
duzione della Bibbia -in solitarkn, 
aderisce alia scuola di chi *non la
scia in pace il lettore-. 

Per dlria con un termine piu at-
tuale, stamo neH'ambito delle tra-
duzioni itext oripjiled., Non si cre-
da pero che tale formula attenul 
rotlranzismo dei due volunli lehri-
nelliani: basfi pensare a cflite az-
zardate anallsi sul valofe numerico 
delle lettere Anche al di la di una 
vahitazlone specificamente lingul-
slica, testa comunque da apprez-
zare sin d'ora leterodossa rfcehez-
za del commento e la scabra bd-
lezza della resa italiana. 

Ma eccoci tomati al Sansevero. 
Come in quegti arrischiati esperi-
mentl, De Luca si concenua sulla 
materia a scapito della runzlone, A 
lui non interesa la ciicolazionedel 
discorso, ma la sua qualitA minera-
le non la parola, bensl la fettera. 
non tanto il Nusso, quanta la cri-
stallizzazione. Fedelta alia sostan
za: per queslo la sua pagina ricor
da limmobile, magnetico logliame 
di capillari cui vennero ridottl i ser-
vilori del principe napolelano. do
ve ilsangue haomiai assunto la si-
lenziosa fissita della pietra. 

URBANISHCA. Un convegno intemazionale alia Facolta romana di Architettura 

«Demolte, demolite, e la citta vivra!» 
AMatmAPtmommA 

m Demolire o «ottrarre»? Questo 
dilemma quasi amletico si e pro-
posto negli ultlml due gtomi alia 
Facolla di architettura di Roma' Era 
dl scena, infalti. un convegnotntei-
nazionale che si proponeva di riaf-
feimare la demolizione come stru-
mento urbanisOco. A pochi giomi 
dall'inizio, pero, il convegno cam-
bia titolo per dlvenire >ll ptogetto 
della sotiraziooe». E non a tutti e 
piaciuto il nuovo termine. Chi lo ri-
tiene un eufemismo, chi una mar-
cia indietro, chi ironizza. Antonino 
Terranova, docenle di progettazio-
ne aichilettonica e organizzatorc 
del convegno, dilende la bonla 
della scella, che ha soprattutto 
un'origine latlica: nil termine "sot-
trazione" - spiega - ci permette di 
parlare di demolizione senza«»n-
plessi, liberandola dalla memorta 
della violenza degli sventramenli 
fascisti o dali'immediatezza dell'e-
dillzia immobiliare.. «La sottralio-
ne - sostiene ancora Tenanova -
poo essere uno stnimento di riqua-
lilicazione urbana. Un risarcimen-
to, se si demoli5cono It "'(nurture" 
crealedallatthitetlura inodema.e 
una upfiortunila, quando consente 
di allargaie gli spazi, di coslruire 
I'aperlo. di iniotvenire comunque 
all'intenio dl citta che non possla-
mu considerare (erme nalla loro 
immaglneatliialCH, 

L'opposizione sodrarre/demoti-
re ha attraversato tutti i numerosi 
intetvenll, Se la questlone nomina-
listica pud apparire dl lana capri-
na, e un fatto die - esaurila, alme-
no in Italia, I'espansione urbana -
•titoccare» le citta, elimlnando ciO 
che non funziona e ticonneltendo 
ciO che non ha tegami, diventa la 
nuova fronliera, come di mostra il 
caso di Uone, dove interi quarderi 
costruiti venti anni fa e rilenuti 
esemplari del «nuovo modo di vi-
vere> sono stall abbattuli. -Quella 
deH'awenite sarS I'urbanisllca del
ta demolizionei ha dichiarato di re-
cente larchitetto Mark) Botta. Ma 
lllcerlo e mobile come una frontie
rs e il linguaggio. «Non tutti inten-
dono la stessa cosa quando indica-
no la demolizione come un tema 
Fondamentale deH'architettura 
contemporanea» ricorda non a ca
se Pippo Cioira, ticercatoie pressu 
I'UniversitadiAscoli, 

•Perakuni. la demolizionee l'u
nico stnimento "political])'coned' 
per ripottare ordtne nel caos delle 
nostra citta* dice Ciorra. Uno di 
quest! e Bruno Cabrielli, piesidente 
dell'Ancsa (Associazione nazinna-
le dei cenm' slorico-ariistici. altra 
promotrice del convegno] Gia nel 
1989, a Palermo, Gabrielli propo
neva di aflronlare lo sfascki urba ni • 

stico degli anni Qnquanla e Ses-
santa con -la demolizione dd piu 
nelasti episodi di speculaztone edi-
llzia che hanno reso illegibile !' i-
dentita storica dei nostri ambient! 
teilitorialii. A Rotna ha ribadito le 
sue posizioni, ticordando il classi-
co esempio delle villette - abusive 
e non - che detuipano la Valle dei 
Templi di Agrigenlo. oggelto, qual
che settimana fa, di un intervento 
•demolitorio. addiritlura del presi-
dente Scallam. -Per altri, la demoli
zione e un processo Oj^ioslo, un 
"materiale" e una "tecnica" proget-
tuali, un nuovo sualo figuralivo ed 
espressivo che si aggiunge e si so-
vrappone alia citta s alt'archiletlu-
ra estslenti" sostiene Ctorra. Una 
pratica che puo awre efletti tanto 
interessanti quanto conlroversi. 
Dal Forum Les Hulles all'Opera Ba
sil lie di Parigi, dai Docks diLondra 
al recupeio dei quartieri dei mina-
iori nella Ruhr in Genua nia, molli 
pro^elli sono (ondati sulla demoli
zione di parti di citta o di aree pro-
dullive dismesse. iO0 pennetle di 
costnjite gli spazi urban! conlem-
poianei. La Villelte di Pangi, per 
esempto: nun e un parco, ne un 
giardino, totse un parco urbano 
oppure una citta della musica o 
uella scienzH. Quelb che t certo e 
che lonsciva traixc diverse, me-
scola vecdik) e nuovo, e quesla 
mortoplicita S proprio coniempo-

ranea», sostiene Tenanova, che so-
gna intervenli simili in Italia, per 
esempio sui -raggelanti muraglio-
nit dei Lungotevere del la capitale. 

Demolire o sottrane. Abbattere 
per recuperare o per coslruiie il 
nuovo. Quali che siano i termini 
della quesfione - che spessc na-
scondono, owiamenie, reali aller-
native -. forse una soluzione e iiel 
recupeiodellequilibrio traconsfr-
vazione e sviluppo che ha caratlc-
rizzato gran parte detla storia urha-
nislica curopea. E quanto ha derto 
Fraiigoise Choay, storica delb cilia 
modema, che ha tilalo la leoria 
della memoria di Freud: la coesi-
stenza dei successivi strati urtwni 
paragonata al sovrappcra dei ti-
cordi "Se ricoidaie k U" tiiodo \K\ 
eiitare la pcidila di noi stcssi. l.ii-
flusso con lempora lieu di tutle la 
parti del passato diwnla unn di-
sfunzione. La dimenticanzj e la ri-
mozione. infatli, sono ixiX'ssan al-
la creazione-. soslicne Chody. Citsi 
& per la cilra -Se la coiiseivazione 
e un rnodo per evitame la di'-lnj-
zionc, divenia sterile c iierk'olosii 
se pralicata in manicra "sses'iira 
Va bene salvdguarildrc il iî suitn 
urbanisltcopreinttusliulc, die non 
siamo in grado di neostitiiiie. ma 
non possiamo proleggeie lulto ciii 
the rion funziona. the lion w w . o 
t<:nnintiaiedallJtatliV(H'dilizias[>-
Cirtk.'" 

I'Unitd - HUzlikttve editorial! 
ftlCWESTA ARBETRATI 
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