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Le odalische 
e le «cartoline» 
diCorot •Donna con IIMcstto-, 

DAL NQSTHO CQRRISPONDENT6 

• PARIGI Un virtuoso della carlo-
lina Appassionato della eampa-
gna romana come il Canaletto era 
appassionato dt Venezia, anche se 
non dlsdegnava altri soggetti Car
oline sublimi, ma sempre cartoli 
ne. Prese dal vero, o ritoceate.'O al-
itegon«zale,io addintwadi fantasia, 
dipinte In base all? memona, alle 
sensazioni lasciate dai luoghi, dal-
la loro atmosfera, da quel che si e 
letto In merito, dai peisonaggi che 
II abltano o i fantasmi che vlsi aggi-
rario Caroline che si pu6 manda-
re alia vecchla zia, da appuntare al 
muro Ecartolme piO piccanti, per 
gll amicl scapoli, da nascondere 
alia vista del bambini e delta signo-
re, come l'«odalisca» Manetta, che 
rifiutb dl esporre al pubblico men-
tre era in Vita, lasciandola sbirciare 
solo agli «ln|endltori» e agli intimi 
che frequentavano II «uo studio 

ChlssS se questo nude del 1843, 
II prlmo d| una sene di conturbanu 
e sensuaUssime naiadi che si alter
nant) ai paesaggi, iu concepito co
me un soiivenir del tipo di quello 
che I turisti mandano agli amfci dal 
Moulin Ttouge o dalle Fo|ies Beige-
re o hvece come Di certo c?& che 
le donne a Roma I'avevano im-
presswnato quanto i paesaggi Co-
rot, che pure spiegava di non voter-
si sposaie perche prelenva dipin* 
gere paesaggi, scnsse delle ragaz-
ze romane all'amico Abel 
Osmonds «Sono le piu belle donne 
del mondp che conosca* Aggiun-
gendo sne possiedo di tanto in 

CULTURA 

Lltalia 
investe 
in Germania 
m BONN InaugurataienaBerlino 
nei locall dello storico edificio del-
1'ambascidta d'Italia al Tieigarten, 
|a nuova sede dell'istituto italiano 
di cultura, il settimo In Germania, 
dlretto dal dottor Alberto di Mauro 
L'ambasclatore d'ltalia in Germa
nia, Umberto Vattani, ha presen 
ziato personalmente alia cenmo-
nia L'lstltuto comprendera un bi-
blloteca con sala di lettura e senn-
zlo per il prestito dei voluml, am
bient! per conferenze ed espo^izio-
ni, un'emeroteca, una videoteca e 
un servlzlo Infomiazloni compute-
nzzato In programma anche Cor 
ganizzazione di corsi di lingua ita-
liana L'maugurazione dimostra 
I'accrescluto impegno con cui da 
parte itallana malgrado l<5 misure 
dl nsparmlo che hanno toccato an
che ilsettore della politicaestera si 
guarda al rafforzamento della pre-
senza culturale in Germania InEu-
ropaenelmondo 

tanto ma costa, e non tutte sono 
voluttuose» 

Tutto quello che avevate sempre 
pensato su Camille Corot il paesag
gista, il maestro della cartolina ot-
tocentesca, sembra confermarsi 
mentre cl si addentra nella pnma 
parte della mega-esposizione che 
Parjgi gll dedica al Grand Palais in 
occasione del bicentenano della 
nascita (1796) Nel quadro di una 
pletora di altre iniziative decine di 
conferenze, convegni, altre nostie 
speciahzzate, come qulla sui suoi 
cliches su vetro alia Bibliotheque 
nationale, e che rester&visibile fino 
al27maggio Unconsiglio se pen-
sate di venire a vederla prenotate-
vi si profila un tutto esaunto per 
settimanedifila 

CartolliM 
Cartoline alia nnfusa, come su 

una bancarella al mercato delle 
pu|ci, viene da pensare percorren-
do le prima sale Giustapposte in 
lunghe file lungo le pareti, con la 
sola eccezione delle tele appese ai 
pannelli a spina di pesce che com-
plicanoilpercorso 

La mera quantita delle opere 
esposte tende a favonre questa pn 
ma lmpressione 163quadnprove-
menti da ogm angolo del mondo, 
dall'ltalia, dalla Germania, dall Au
stria, dal Belgio, dall'Amenca, da 
una minade di collezioni private 
oltre che dagli altn musei pangim 
francesi Selezione ndotta se si 

vuole nspetta alia prollficita del-
I'autore (duemila telecensite piu' 
10-15 000 falsi che spesso lui stes-
so non esitava ad autentificare spe
cie negli ultimi anm» Che com-
prende i capolavon piu noti, ma 
anche molte cose minon, nella tra-
dizione Kolossal che ormai carat-
tenzza le^ gljj^ma%festazMt f 
commemol||(^p|raicosa s h e w 
apparenza somiglia piu a quel n-
storanti che propongono di sfa-
marsi a volonta - tutto quel che nu-
scite a mangiare a prezzo fisso -
anzichS propone un menu nstretto 
ma ultraraffinato Ma il visitatore 
non prevenuto fa in tempo a cam-
biar idea mano a mano che ci si 
addentra nell'abbuffata Si amva 
alluscita con la sensazione che 
I appaiente pnvilegiare la quantita 
nspetto alia qualita ha in fin dei 
conti il merito di mostrare forse per 
la pnma volta con tanti aigomenti 
che il contemporaneo «minore» di 
Ingres e di Delacroix 6 in realt4 
molto piu vano, dweisificato, peisi-
no contraddittono di come ce lo si 
poteva immagmare 

Mercantedlstoffo 
Strano destino quello di un pitto-

re cosi a lungo svalutato, talvolta 
persino dileggiato dai suoi con 
temporanei, dagli orgamzzaton dei 
Salons dai cntici, e persino da chi 
gll era piu vicino «Credete vera-
mente che Camille abbia del talen-
to?», npeteva incredulo il padre 
Jacques Louis che ne voleva fare 
un melcante di stoffe come lui e 

solo a malincuore si rassegno a 
versargli un mensile per consentir-
gli dl dipingeie, aumentandoglielo 
solo quando gli diedero la Legion 
d'onore Niente lascia intrawedere 
Che I'uno o I'altro dei geniton si sia 
mai interessato alia sua pittura 
Tanto che il piu grande degli in-
compresi, V t o p h ^ a ^ d e m , -
ficarsi eon 1yrJ^n|^rrim*|li nm-
proverava le figure discinie Lui, 
molto freudianamente si vended 
dipingendo sul retro dell ainvito al 
funerale di lei «Un disgraziato che 
mena sulla tela una spugna imbe-
vuta di fango» lo defml il direttore 
delle belle art] di Napoleone III il 
conte di Nieuwerkerke, sconsi-
gliandoglidicomprarealcunche II 
piccolo Bonaparte non segui I suoi 
consigli, ma non doveva essere poi 
tanto convinto del suo acquisto se 
gli si attnbuisce la battuta «Non mi 
sono mat alzato tanto presto al 
mattino da capiie il signor Corot» 

Zola e Baudelaire 
II maestro del realismo in lettera-

tura Zola tollerava i paesaggi, ma 
non le fantasmagone bucoliche 
classicizzanti >Lo amerei a dismi-
sura se constentisse una volta per 
tutte ad ammazzare tutte le sue 
ninfe, sostituendole con contadi-
ne», scnsse„»Gli «impegnati» erano 
scandalizzati dal suo apoliticismo 
totale, in un secolo nvoluzioni I 
laici infastiditi probabilmente dalle 
sue mame misticizzanti, 1'aura di 
scapolo santo di cui si era amman-
tanto, la mania di tenere come «li-

vre de chevet» <L'imitazione dl Cn-
sto» Solo Baudelaire lo difese a 
spada tratta <A proposito della 
pretesa maldestrezza del signor 
Corot credo si debba togiiere un 
piccolo malinteso' Tutti i mezzo 
esperti, dopo aver coscienziosa-
mente ammirato un quadro di Co
rot e avergll lealmenle tnbutato 
elogi, trovari'o che pecca nell'ese-
cuzione e concordano che in defi-
mtiva non sa dipingere Brava gen-
te' Che ignora che un'opera di ge-
nio - o, se si vuole, un'opera d'ani-
ma - in cui tutto sia ben visto, ben 
osseivato, ben immaginato - £ 
sempre bene esegmta se I'S a suffi-
cienza E quindi ignorano che c'fe 
una grande differenza tra un pezzo 
fatto e un pezzo fimto - che in ge
nerate ci6 che £ fatto non & fimto, e 
che una cosa finita pud non essere 
affatto fatto - che il valore di un toc-
co spintuale, importante e ben 
piazzato, 6 enorme.» 

Accontontarelcittlcl 
II guaio semmai, & che spesso 

Corot cercava di accontentare i 
suoi cnuci, anziche mandarli a 
quel paese Quest'esposizione che 
accosta spesso gli studi onginan a 
successivi nfacimenti in atelier 
consente interessanti confronti II 
Corot che viene visto come «pre-
cursore» degli impressionist!, che si 
fecero conoscere«>lo poco pnma 
della sua morte, il maestro del Si-
sley, Monet, Pissano e Renoir 6 
quello dei pnmi tocchi, 6 nei nfaci
menti che toma ad essere invece 
I ultimo dei paesaggisti classic! 

IL FATTO. II saluto di Scalfari e Veltroni al giornalista scomparso 

Jacoviello, radici antiche e testa moderna 
• ROMA I giornalisti e gli stonci 
che, come lui ha fatto, dedicano la 
loro passione e intelligenza alia 
comprensione del fatti intemazio 
nali da RodolfoBrancoli a Antonio 
Gambino da Giancarlo Lannutti a 
Giuseppe Boffa e Adnano Guerra 
a f> 'llo Ajello a Rosano Villan Gli 
amici di una vita Mano Pirani, Mi-
nam Mafai la moglie Nadia I pa
rent! di Lavello di Lucania i diretto-
n de L Units e di Repubblica i «gio-
vani» dei servizi esten del due gior-
nali e i diretton de L'Unita che la-
vqrarono e polemizzarono con 
lui, da Relchlin a Tortorella a Ma 
caluso a Foa a tanti, tanti altn ami
ci, giornalisti e politic! come Anto
nio Bassolino Eugenio Scalfari nel 
salutare Alberto Jacoviello nel sa 
lone de L'Unita, ha colto nella folia 
raccolta attorno alia salma del 
giornalista il tratto comune «G so
no qui tutte le aue famighe la fami-
glia pnvata, quella giomalistica 
quella politica, perchfe Jacoviello 
non ha mai disgiunto il mestiere 
dalla passione politica e civile, per-

JOLANDA BUFALINI 

sino dalla faziosita nscattata dalla 
grande luLidita» 

Pnma di Scalfan Walter Veltroni 
aveva preso la parola per ncordaie 
i lunghi anni di Alberto Jacoviello 
nel giornale del Pci Per ncordaie 
«I1 piglio di questo lestimone auto-
revole e partigiano nel tempo se-
gnato nelle relazioni intemaziona-
li, dalla minaccia atomica» Per ne-
vocare le comspondenze dall Un-
ghena che il giomale modifico e 
tagliO ma che tuttavia conservano 
«una malincoma che investe tutti I 
protagonisti della vicenda» Veltro
ni ncorda il piglio e ncorda anche 
il gusto per 1'invettiva il suo giorna-
lismo fatto, oltre che di cronaca di 
idee di partlgianena, dl belle mtui-
zioni e anche <di oneste, coraggio-
se infatuazioni», come fu all'epoca 
del maoismo e della nvoluzione 
culturale Veltroni ncorda anche «i 
contrastl e le discussionw di cui an-
cora «si tramanda la memona in 
redazione» e cita le parole scntte 

k * I f 

da Mano Pirani «Non sempre chi 
lo leggeva o discuteva con lui era 
d'accordo con le sue opimom e 
giudizi ma ne usciva, comunque, 
amcchito, preso di petto costretto 
a tener conto di un altro punto di 
vista» Fu Jacoviello ad apnre, per 
LUnita il pnmo ufficio di com-
spondenza dagli Stati Uniti e a Vel
troni place defmirlo momo di fron-
tiera», per la sua autonomia di giu 
dizio, per 1 idea di liberta e per I u 
manita coraggiosa espressa anche 
nell episodio del nfiuto in Unghe-
na, «di un iasciapassare delle trup-
pe sovietiche dato solo a lui in 
quanto giornalista dell Umtd enon 
agli altn mwati italiam» Uomo di 
frontiera anche per la sua piQ re 
cente awentura, quando si £ can
didate) in Puglia, per i progressisU 
alle ulnme politiche 

•Lo conobbi - ha detto Eugenio 
Scalfari - nell'8Q quando amvo a 
Repubblica pill tardi di molti alln» 
E racconta I impressione contrad-

i 

dittona che Jacoviello suscitd in 
lui nmasta viva nel corso degli an
ni lAveva un tratto di grande mo-
dernita e al tempo stesso di arcaici-
ta Era un uomo antico legato ai 
paesaggi oltre che alle peisone 
della sua terra Del mezzogiomo 
veiso cui aveva un senso di appar-
tenenza quasi patnottico E molto 
modemo perch6 ciO che vedeva, 
con gli occhi e con la ragione, non 
era mai schemata) Cercava una 
realta profonda dietro , fattn Que
sta profondita era anche nel rap-
porto con la politica «Non era piu 
comunista quando entro a Repub
blica ma non ha mai dimenticato 
come * accaduto a molti altn, le 
sue radici» Neppure nella >vivacita 
smagata» con cui ha raccontato ai 
letton i due giganti mondiali gli 
Stati Uniti per LVnitd 1'Urss per La 
Repubblica 

Oggi Alberto col suo volto che 
nellulivo pareva scolpito, toma 
nella sua terra di ulwi A Ricordar-
lo, a Lavello di Lucania, sara Gior
gio Napolitano 

/ 

Quando fra dispute teologiche 
e umane miserie Tanno Mille 
ci porto anche Tantropofagia 

ALFONSO M. Dl HOUk 
m Marta Cnstiam che insegna 
Stona della filosofia medioevale a 
Roma, in questo bieve volume {lo 
sguardo a Ocadente Religtone e 
cultura m Europa nei secoli IX eX 
La Nuova Italia scientifica) presen-
ta in sintesi la lunga e complessa 
stona del pensiero medioevale dal-
l'epoca carolingia fino agli anni 
Mille L'esposizione limpida e do-
cumentata non esclude laspetto 
vetusto e superato della materia 
che si npresenta al lettore attuale 
come un'mestncabile groviglio di 
lpotesi e di teoremi teologia che 
sostanzialmente non destano piu 
alcun mteresse 

Ancora una volta si awerte il di-
stacco profondo e incolmabile tra 
le anstocraliche dispute degli ec-
clesiastici e dei monaci e la dura 
realta della condizione umana che 
era assoggettata ai conquistaton e 
alle dinastie che in quel tempo si 
succedevano in Europa II momen
ta piu fulgente nel senso di tali an-
stocratiche teologie resta certa-
mente il cosiddetto nnascimento 
carolingio, il secolo nel quale pe-
sarono sulla stona del pensiero i 
peisonaggi che I'ordinata nceica 
dell autnee nevoca alia nostra me
mona ormai indifferente Temi co
me quelli della predestinazione e 
della grazia, della presenza reale 
del corpo di Cnsto nell eucarestia, 
dell'ongine divma della regalila e 
simili non hanno piu per noi signi-
ficato, anche se dominarono centi-
naia di scntti e di polemiche, con-
cili ecclesiastici e condanne 11 loro 
unico aspetto concreto, al di la del
la sottigliezza della retonca pasto
rale, sembra essere stato nel labi-
nnto degli interventi la nascosta in-
tenzione di trovare sostegni teolo-
gici alle forme del potere, ora gesti-
to dai monasten pAncipalmente 
benedettini, ora passato ai vescovi 
e ai preti che, nell'ultimo penodo 
carolingio, diedero ongine alle 
scholae vere e propne formazioni 
preuniversitane investite di autonta 
che reggevano il mondo delle teo
logie e poi del dintto con la forma-
zione delle Decretal! e con I azione 
fondamentale di Burcardo di 
Worms 

Corpo esangue 
Al di sopra della folia dei teologi 

e dei controveisisti, che si accen-
devano intomo a intenogativi per 
noi oggi mam, sembra levarsi in 
questo fiume di parole la figura 
dell'irtandese Giovanni Scoto Enu-
gena, morto intorno all 870, la cui 
abbondante produzione attinge I 
motm di alte forme di pensiero e 
propone una controversa teona 
che si solleva dalla modestia delle 
altre e per potenza di linguaggio e 
significati nnnova in pieno Medioe-
vo e in ambiente cnstiano il vigore 
dei pensaton della classicita Altro 
rappresentante nlevante dell'epo-
ca £ certamente quel Berengano di 
Tours, maestro della cattedrale di 
quella citta, morto nel 1088 Beren
gano, nprendendo le temauche 
sviluppate nel corso del secoli pre
cedent! d i assetto definitive alia 
dottnna della cosiddetta «presenza 
reale- che diviene la bse del Sacra
mento dell'eucarestia e che anche 

PUMETTI 

attualmente si npropbne in tutta la 
sua problemaucita poiche affida-
to esclusivamente ai sacerdoti an
che quando ne siano indegni, rap-
presenta secondo le cntiche della 
Riforma protestante un motivo di 
carattere magico insento nell inter-
pretazione dell Evangelo infatti il 
corpo ed il sangue si onginano dal
la trasformazione del pane e del vi
no che mutano la loro sostanza 
per effetto della semplice formula 
che il sacerdote pronunua sopra 
di loro, laddove nelle chiese nate 
dalla Riforma la celebrazione ha 
soltanto un valore memonale e 
serve a commemorare 1 ultirtia ce 
nadi Cnsto 

UomJnleliipi 
Fortunatamente quest! giochi 

teonci qui e li sono interrotti da in
terventi che nchiamano le concre 
tezze di una stona umana conside-
rata come inesistente dai grandi 
teologi In questo senso assumono 
importanza indiscussa gli eventi 
che si venfearono dopo I mcoro-
nazione di Carlo il Calvo e si pro-
trassero fino ai pnmi decenni del-
I'anno Mille Anche se 6 stata di-
mostrata la infondatezza della leg-
genda che aveva fatto di quell an
no I'epoca temuta della fine del 
mondo tuttavia nel tientenmo suc
cessive una profonda ensi econo-
mica colpi I mtera Europa Sotto di 
essa circolava un apocalittismo 
che annunziava crolli e disfaci-
menti di ordine naturale e sociale, 
per tanti aspetti simile a quello che 
produsse nel ventennio ora tra-
scorso I'annunzio dei crolli demo-
grafici e alimentan e che ora cir 
conda il ttmore del nucleate Nel 
lontano Mille si trattd tuttavia non 
gia di ipotesi o di nascosti timon, 
ma di fatti stonci che 1 autnee evo-
ca letteralmente dalle pagine dive-
nute famose del monaco cluma-
censp Rodplfo il Glabra che regi-
stro>'oellq $>Qne le cronache del 
suo travagliato tempo Rodolfo de-
senve il terrore che accompagnb le 
invasion! straniere e la fame conta-
dina che, per I esaunrsi dei prodof-
ti dei campi, porto a vere e propne 
forme di antropofagia, a quella 
manducazione alimentare della 
came dell'uomo che di solito la 
nostra cultura etnocentnqa ed 
emarginante ha fatto segno distin-
tivo dei cosiddeb pnmitivi Mentre 
emergevano contmui, i crocefissi 
piangevano, demoni e anime san-
te appanvano l lupi suonavano le 
campane delle chiese francesi si 
presentavano comete ed eclissi di 
sole «1 viandanti venivano ghermiti 
da uomini piu forti di loro squarta-
ti.cottisulfuocoedivorati Molti tra 
coloro che migravano , furono 
sgozzati di notte nelle case dove 
venivano accoln e diedero nutn-
mento ai loro ospiti Moltissimi 
adescavano I bambini con un frut-
to o con un uovo, li inducevano a 
seguirli in posh appartati, li trucida-
vano e li divoravano Come se; 
stesse ormai divenendo un fatto 
abituale il mangiare carni umane 
un tale ne porto di cotte per met-
terle in vendita sul mercato di 
Tournus, quasi si trattasse di came 
animaleo 

Da Batman a Paperinik 
tutti i «super» del mondo 
riuniti a Treviso 
• Giornalisti in calzamaglia, pa-
pen mascherati arrampicamun, 
surfisti, suoro, masochisti, mutant! 
ed altn fantastic! supereroi del fu-
metto tutti nuniti a Treviso sotto il 
titolo di <Super'» per ledizione 
1996 di Treviso Comics, la bella 
rassegna oigamzzata dal Ciicolo 
Amici del Fumetto di Silvano Mez-
zavilla in collaborazione con I as-
sessorato alia Cultura del Comune 
inaugurata domenica scorsa e 
aperta fino al 17 marzo (ma il clou 
6 per questo fine settimana in oc
casione della mostra mercato) 
Supereroi, dunque Quelli ongmali, 
«made in Usa», Batman e Super
man soprattutto protagonisti della 
mostra «L eroe e il suo doppio» al 
lestita nel Palazzo del Trecento e 
che npeicorre le mterpretazloni 
grafiche del due capostipiti dell u-
niveiso supereroistico del comics 
«Marvelliana» 6 il titolo di un altra 

mostra (nella Casa del Canaresi) 
che espone oltre 200 opere targate 
Marvel, la «casa delle rte. creatn-
ce di un mtera generazione di su
pereroi Nel bellissimo Spazio Ca-
noniche Nuove 6 invece allestita la 
mostra dedicata alia versioni paro-
distiche di casa Disney, a comin-
ciare da Papennik, creatura tutta 
itahana (1 hanno ideato nel giugno 
del 1969 Ehsa Penna e Giovan Bat-
tista Carpi) che propno qui a Tre
viso si ptesentera con il suo nuovo 
nome PK, e con una nuova testata 
mensile) \ Palazzo Scotti infine, 
1'ultima mostra dedicata ai supere
roi «made in Italy* Una rassegna di 
film su Batman e Superman degli 
anni 40 e 50 in lingua onginaie in-
contn e dibattiti, I'assegnazione dei 
premi i Signor Bonaventura» e di un 
premio per un fumetto mterattivo, 
completano il programma di que
sta ventunesima edizione di Twiso 
Comics 


