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«MANI PULITE» Alessandro Rateili avrebbe preso i soldi per la campagna elettorale dello scorso anno 
I «lumbard» nella bufera. 11 leader attacca il giudice: «Si faccia avanti, ci provi con me» 

Dì Pietro arriva anche alla Lega 
In cella tesoriere del Carroccio: prese 200 milioni da Sama 
Arresti per Schimberni: portò via 500 miliardi Montedison 
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E ora non usiamo 
il teorema di Bossi 
GIUSEPPE CALDAROLA 

E .ill.i h 'n ani tu il v^t.nuli m o n i l i / / i t o n Imi sol 
to m u s a N mbrn la s e q u e n z a t i i l m i n a n t e 
( s u ^lifii WM si. iniziale ci ' inali > di un 'lini 
I m e s t o vii !! i \ segretar io .miniiinslr ilivo dt I 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' i I >'ii,i h i in1,itti I i l u i / i il> I t o i p o ih si.cn i 
" • ^ ™ " ^ ™ V app ln a s s imo a Kossi il t eon m a i l ie l ioss i ha 
a d o p e r a l o in i t ontroiiti dei suoi avversari polr» uni!'» ini/in 
re a s< mi - re il cap i to lo di il n .ito alle vi i KM'Ite Ma non an
d r e m m o m o l ' o l on t ano e t o n d i un r- -in ino a tari i del ma le 
Si p u ò p ropon i - un altro appHH t io a ques t a nuova svolta ili 
Mani pulite I* diiht ile pe i , san- t h t un m o v i m e n t o t o m e la 
Les^u . n u o r a ai pruni pass» an i he se passi lunghi a b b i a tal 
to a p p e n a a t e m p o i u ist i e. t In i^ia si trovava i isento nel 
r i tet i inisrno i s lo r s i \ od i I anLji ntopoli I e int hiesN i i Man 
n o lattei t . i p in du t t o s e l.i pr ima i t he t era un t o r n i t a l o 
di ges t ione tlelle t . tn ient i e s p r e s s i o n e d e ! p i n t a p a r M o t IK 
ricattava tutto il s is tema e t o n o u i i t o t.\t\ t i n pe ro non s o n o 
mai venute provi, di (esistenza la setol i t i . i e t he la c a d u t a 
della legalità ha reso pervasivi) il me te a n i s m o di h n a n / i a 
m e n t o illecito elei partiti C ' e r ano partiti e uomini politit i 
esattori e t e r a n o i n v e ì " partiti e uomin i politici t h e si la 
t e v a n o Iman / in re fuon dal le redole Dist inguere n o n e un 
sofisma m a un itteLtejamento d o v e r o s o e s e n o I er rore 
della 1 etja si ti suo e s p o n e n t e ha davvero incassa to soldi 
in n e r o e d u p h i e n o n a . r r mai dit hi.ir.ilo di ivei p r e s o 
par te a qtu ' » m u ans ino nui ion d ili' t>al,:.t i ! esseis i 
[>res< ti tata t on i i hu u-i » pontk o d> !i i p i n e / A I imi ita 

'v>uali-iKjue sia l e s i l o i^aiili/iario di c|ia sta v icenda e 
c h i a r o c h e la I e^a t m i | i ieste ore di i ronie .a\ una scelta 
d r a m m a t i c a resa a n c o r a piti u rgen te dalla sua ch iusura 
c o n f e r m a t a dal le e t - / i o n i nell enc lav i l o m b a r d o Li mi 
na< eia M ' c s s i o n i s t a la prt stirila p u r e / z a an t ropo log ica del 
m o v i m e n t o 1 Ulto so l a iuen to polita o la poi i rta prot iram-
n ia t i t a s o n o le t a r a l t e n s t n hi di u n a o r n a i i i / z a / i o n e t h e 
n o n s i c da ta mia prospet t iva luni^a 

a i»Ii avversati de Ila 1 ei^a d e v o n o s ta te at ten
ti fìisoiiiM t) is todal i il t a n e t h e a n n e g a ' 
C e un d a t o dt Ila rt alta t he e e»'1 ai»li.i un at 
li violamento diverso ! e e l e / ioh i di cloiuem 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i a scorsa li i nno d a ' o il p r imo sos tanz ioso 
" ^ w m con t r ibu to alta s t ru t turaz ione di un s is tema 
poli t ico diverso ! amjef i topon a p p a r t i e n e o r m a i ati un altra 
fase storica a ne he si i -vati i om messi 'I i qu i I temi ita to 
d affari e tutti quelli connes s i a i r tppor to vizioso fra politica 
e d e c o n o m i a v a n n o perseguit i si n ip re e t o n i une] ite Ma hi 
sogne rà u ie t ' e re al r iparo il nuovo s is tema t tic sta iiast eli 
d o dal la t a ' e n a de l ' e vende t t e d il a s suu i l az ioue semplici 
s t i t a eli oi^tìi t osa il pe^t^io di i sisti m a pree ede i i t e elall i 
d e a e he q u e s t o p a e s e non vi rra inai tuo-* dalla s tona infini 
la della t o r r u / i o n e 

Le vie ci use ita n o n s o n o -,t mplit i Ne s p u ò o si d e v e 
e h ioti e re ai magistrati di ridurle I iniziativa diretta a (arveni 
re alla I u t e tutte le ilk u, Hit i p t i o le o grandi Ma n o n pos 
sia me» ri sosp ingere ora c h e i cittadini h a n n o ripreso in m a 
n o il propr io des t ino la polilit i IU 1 vn o lo senza uscita del 
la so luz ione giudiziaria e i un (ischio i^rave d u in si e resa 
c o n t o la stess i inai^istr il ti r. t nilanese- e olpita da l le rivela 
/ ion i di un pent i to t In ni Ila s tona del1 a u t o p a r c o maf ioso 
Ila co invol to persine» un magis t ra to v i loroso e di pr ima li 
n e a C o m e d a r e torto al p r e s iden t e tlella l e p u b b i u a qua l i 
d o ne ord.i un e l emen t ire pnne ipio 14111 ridico per cui -non si 
p u ò part ire tlalt inilisp» usabi le e o n l e s s i o n e d e i l imput . i to 
I impu ta to d i ce e 10 e he e rede •neutre il lesdnioi ie t o n i 
rne t ' e reato se clic e t 10 < ! e non e vero ' v ed reti 10 e 01 ne la 
I etj.» si d i fenderà da l l e accuse 11 suo dir igente lo 411 idielle 
r a n n o 1 inudii 1 1 suoi p rovi ,mimi oli t lettoti Ques ta dislin 
/ i o n e va d ora 111 poi m a n t e n u t a ben fi rina In Itati.1 si e ri 
cornine uito a f in poliiK 1 ora non 11 di ve essi re nes sun 
p a s s o indietro 

M 

Scalfaro ai magistrati: 
«Non esagerate. Ho paura 
per la vostra autonomia» 

GIAMPAOLO TUCCI A PAGINA 6 

Debutta «La vestale» 
Ma alla Scala 
la star è Borrelli 

MARIA NOVELLA OPPO A PAGINA 19 

Agghiacciante confessione di un giovane in un Tribunale dell'Alta Savoia 
Figlio di una donna stuprata, fu a sua volta violentato e poi... 

«Così diventai un mostro» 
Opni saba to 
con l 'Unita 

MONGOLFIERE 
Sabato 
11 dicembre 

I viaggi 
di Gulliver 
V o l u m e 2 

Jonathan 
Swift 

• • ! \l\Il >| I*i i o col l ie ini so 
in » ti i s lonna lo m most ro • I u 
v H n tulli s d e Vallien J l i . i n m 
shidi nit' t osi e n / i o s o a p p . i s 
s i o u a ' o d i n i i i sK. t t laVSK a L O n 
voi. i d» 'n ,it i m a leni ta rat 
t o n i i ,u L[iiiilu i delia C'orli 
d Assisi di 11 Mi i Savoia la sua 
t ara ra di most ro I ino a no 

ve anni t r > un un bambin i > 
normal i pi» l'oi lui subiti) 
I i sua priin.i violenza d a un vi 
i ino i li t asa I a po i o a poi o | 
si » t rasformalo euli s t esso in , 
violi n ia tore In t in<|ue ann i il , 
^tov un ik \ allu-r lui s tupra lo 
oth i radazz ine un allr i I ha ut 
i isa a 'Io^aiidol . t m Ila vav a | 
d a b ii»no t lopo averla violi n I 
l ita i d ha ceri -ito di m i n i a / I 
/ . in m b a m b i n o d o p o avi itjli | 
intinto terribili sevizie I la m.i | 
d u di I1 tss.issino li 11 olili ss.i I 
' o d i sst u- nata i segui to ad ! 
un- - stupii i « di i ssi TI stala a | 
sii i vo t i vio 'ental i d i un vii i ' 
n . di , a s i . |i i eif!o .vi v ì ip | 
|it u i in >v inni 

A PAGINA 13 

.«as^-pat 
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Pillole per curare 
gli stupratori? 

Sì degli scienziati in Francia 
ROMEO BASSOLI A PAGINA 12 

Munì pulite colpisce . m i h o I.) l.eq.i Nord Arrestato 
Alessandro l'.itelh, tesoriere del Carroccio E a i cu -
srito di aver incassato illegalmente, nel 1992. 21)0 
milioni passatigli da Cado Sama top manager della 
Montedison K l,i Montedison ina ia la a n c h e I e \ 
presiik'iite M.ino Schimberni. p rede iessore di K.iul 
Gaidini K,IL;II arresti domiciliari \vreblx1 costituito 
touch oiculti per 50(1 ni illaidì tra il 1981 e il 19S7 

MARCO BRANDO SUSANNA RIPAMONTI 

Colombo 
Noi pm 

e il carcere 

M Mll ANO D u e c e n t o imito 
ni torniti della Montedison 
h a n n o por ta to Mani Pulite tino 
.i U m b e r t o Bossi Ieri e s t . i t o ai 
resi.ito per h n a i i / i a m e n l o ult 
t ito il tesoriere d e Ila I^Lja Nord 
Alessandro Patelli Set o n d o 
l a t i usa ha Hit . issato nel ! () 'L' 
la n t a / / e U a passatagli alla v un 
ha del le e ie / ion i da ( arlo N.i 
m a e \ •iliiiu lustratore de lega 
to di Monted i son \ e r s an i en lo 
p r e t e t l u t o KÌA un in tont i i ) tra 

Salila e lìossi t he rist hi i ora 
un avviso di yar a i / i a II sena 
tur -Avevo stilila ili Di Pk tro 
P.itelli e in iRKente Montedi 
son ha m e s s o nei i^uai a u t h e 
Mano V hinibent i p res iden te 
della Monledison pr ima di 
Raul Gardini Da ieri e aijli ar 
lesli d o n n i iliari per i \er costi 
t tu lo ' r a il l ' M e il " i h T u n fon
d o occu l to di r>()0 miliardi Ar 
resi,ito an t he I e \ s ena to re psi 
Bruno Pellegrino 

DARIO VENEGONI ALLE PAGINE 3, 4 e 5 S LODATO A PAGINA 2 

Subl ime storico imperdib i le I fndi/M mU nfc di u n V non 
I avete visto c h i e d e t e ! ar re t ra to mobilitale i1 vostro i d i t o 
laute supp l i ca le I e l l r u he provveda a i n.i r i s tamp i 

I itolo t u h i l a l e di pr ima pagina Ha unto I itnbn>i>fn/ 
Pditfiriale di S e n t p r e d u r o IVItn t h e rimbrotta S e m p r e d u r o 
Bossi idiota non dire c h e hai pei so di t he h il stravinto 
( on il nen ia n o altr aiti il voto tra t»!i altri ' e \ Imo di ( i a \ i Ai 
i u r o G i s i n o n d i ( litok» -Con i i i 'V/ost- t -olo th r i tardo r i sona n 
Comital i) di l i b e r a / i o n e n a / t o n a l e ) il s e r e n o notista Unsi i 
vo Selva l titolo II volto rosso della IX ) e il perseguii ]|o 
politico Bruno L i u / i ( t i lolo d . Ita.ia dei lurbi va sotto la 
Quercia- ) I Molo su Napoli d - j co razza l a di Basso Imo i n 
mincia I;M a tare acqua» 1 itolo sa Venezia [ n e le t to le su 
qua t t ro e r imasto ,i t a s a« 1 ilolino p i t t ino a pagina J> .till i ti 
salila di Borsa e lira ( -Chiuse le urne s u alni ino i men iti- i 
Rilievo quas i a n a l o g o alla t ragedia di i ni tutta I Ita1) i p.ul i 
Nonnina di Hi] t m m travolta d il tram 

N o n e e d u b b i o pur di uscire da l c o r o 1 liidttM'ndcnU al 
!ronta il rise filo di uscire di s e n n o A l m e n o ti C O M P I O I^II \ i 
nconosLiu lo 

MICHELESERRA 

Al processo all'organizzazione l'imprenditore rivela il piano che lo doveva estromettere 

«La P2 volle cacciarmi dall'Ambrosiano» 
Documento di De Benedetti ai giudici 

Vìa libera di Martinazzoli 
a Segni premier: 

ma non sciolgo il partito 
Martinazzoli ventila le dimissioni d o p o «l'a
ce rba sconfitta elettorale", m a poi si rimette 
al lavoro e c o n i suoi col laborator i dec ide la 
strategia per i prossimi mesi Ades ione al 
pat to di Segni e investitura del leader dei Po
polati pe r pa lazzo Chigi Morte della De e 
nascita del Partito popo l a r e il 18 genna io 
Martinazzoli definisce la corn ice in cui inseri
re il nuovo partito e punta i piedi a l l ' abbrac
cio c o n Segni ci si arriva m a n t e n e n d o una 
forte identità. Lancia ani. he un appe l lo dal 
«Popolo"- per il governo alternativi <ii l 'ds, ma 
indi.sponibili a c o n n u b i con Lega ed Msi. Nei 
prossimi giorni forse un incontro con Segni e 
Amato Segretario del nuovo partito saia Ser
gio D 'Anton i ' 

ROSANNA LAMPUGNANI A PAGINA 7 

»La P2 mi ha minacciato e mi ha estromesso dal-
I Ambrosiano». Carlo De Benedetti, testimone a Ro
ma nel processo alla P2, ha esibito un documen to in 
cui si afferma c h e «l'organizzazione ha opera to effi
cacemen te per escludere De Benedetti dall 'Ambro
siano» Nelle stesse carte si legge dell ' interessamen
to di Andreotti in favore di Bagnasco Tutto è stato 
acquisito nel procedimento sul crack 

MARCELLA CIARNELLI 

B K( IMA C i r io Di- Beneclelti 
si t |>u M-'iil.ilo ,i Koiiki per W 
s'uncini,ire nel prot esso.i l i , i KJ 
U H I iin.i sort.i ili ' .INSÙ nt'll.i 
iiuiiiii.i II p res iden te dell Oli 
velli li,i inl.illi es ibi to un ilcx u 
mel i lo peml l ro o u no lo ,ill i 
i o n m n s s i o n e l ' J m u n s i utli r-
ni i ] o r n , i n i / / . i / i o n e lui o p e 
I ilo elln . i i e m e l l k per esi 111 
di re De Heneilelli d.il I Ì . I I K O 
Aminos i ino 11 i hi- silumin,] 

ne dell H] un dossier l o n t i o di 
lui p i r o t t ene re il risultato di 
es t romet te r lo l o u i u n q u e d.i! 
B . I I K O Li I O S . I s . i rebbe sl.ild 
nlent.i ,i De Benedet l i d.i ("divi 
Nel d i K u m e n t o \ i e n e ,1111 he 
sot to l inea lo ] i m p e g n o iti An 
ilreotti e *li .1II1 e sponen t i u t i 
i d i n in l . n o r e di H.mn. i s io 
Neil 1 SILI d e p o s i / i o n e P e 13e 
nedelt i si e d i lunga lo sulle ini 

Lombardi 
Non temiamo 

la svolta 

1I11- In SÌUÌ breve pe rm. ine iv . i n ' l l t l " ' , W I U J " ' ' t '"-1 K " " ' ' " 
.1II.1 v K e p r e s i d e n / . ì doli Istillilo s l " I "™'" l" jr s ( ' ' ' l«'f 1 s l 1 1 " 'i-
lu \ohi t t i i l t i Gel i l i h e se i n m l u «li .Non s o n o ni . i ssone h.i 
iju.inu 1 IM rilento ieri il i . i p o de l lo .il p re s iden te e non h o 
dell Olivini d i r e b b e .un he 111,11 I O I I O S I luto (Vili Difenili) 1 
1 o m i n i Mio .1 p n p .n . in .ill.i li m ie ih^ l i i il m i o o i i o r e 

A PAGINA 11 A MELONE A PAGINA 9 

Il £uru di Taranto e Berlusconi 
M ()llitk UIIO (."HllJt'MIKld 
lo lui (k'imiln il Hi'rlnst oni (li'l 
Sud v lui (jl.llK.lllo ( ' ' lo il 
IlllOVO MIKiilLOdl I .Idillio s1 Li 
stiav.i . i t c . i R v / . n i ' st.i qui. slo 
p.ir.itioMi' I' .m / i .iLiL;iiiny<'\,i 
*, lu .iiis tu.1 lì< i liisi om h 11 i|H 
ti i ui |.«>t< n/ . i pohlit i (Irli i K 
Aii i ' s t . iK i du i ' pt'rson.iijiii i 
un . i / ' / . i rdo d i o i- un tnbiiiui 

SLiillHjIllT.ltU (' IlMIK'Sl o t il-ilo 
nclli ri Lt/ioin dell Anliiii.ifi.i 
pKK 1 ss.ilo pi r ns«* i (.• 1 .iliin 
mi ' 1 oiul .uni . i to JK'I riii 'H.i/tu 
IH' 1 nlllt.l IKT.t di nidi 1 I I so 
llllLjIl.ill/t' «. 011 il S O \ M I I O d< ll.i 
I n i n n i si slitti.uiu dinuji if U > 
/••ro .issti 'uio I .1111 In AiiU'ii 
il 1 1 min io (> p rop ru l . i r p.ili 
str.i Kkolokiii.j ih C ,lo r t. onu 
una st 1 i lupp 1 ni I M.trc l J iu o 
10 t ,min imo s r p.ir.i^on.it.i illi 
l <M.I//'.lU' IcIlMSlM I HTllISt ( J 
ni.un 

I pptifi. ( ito I1.1 uuiiunr.iN 1 
k siif in . inopou- e lf sin* Iflt-
1 .uni re 1011 t.ili spn Ljujf IR il i 
ibihl.i d.i uh.ili.in pioiiosiit 1 

t llsult.ltl dt 1 plIIIK 1 IHIIK 1 
<<• onfiLi^i'iidi 1 lìai't.iiMi Mii'i i 

\ ini nuli ' 1 .uitlid.Uo di u n o 
si hit Mini nio d i u iso I t.ir.iiih 
111 si s o n o l.itli ipnot iz / . in 'U< 
ti |HO«llltllM d< II.! 1 1(1,1 p ia l l i s< 

si s o n o . u n si d.fA.mtt .ilh prt 
<litIn 1 k'tttoiiK ln ' ' ( J i i c s to sui 
d n o i Vito 1 i pri 'vi tlni'tl.i ih 
\eiittt ' osi un 1 isti I11111U sul 
i]ti ilt IH ni e mulilt (ju.tk \)r ti 
Mt ssn Hit 1 sisti d iwt 10 t o n t e 
du f f i l o miti pi 'ti HAI pollili .1 
d t l l . iH 

In t]ut sti sellini.ini s o n o 
Monti in molli ptirli d 11 ili i i o 
nu e o n n u no lo i Clnh I or / . i 
Il 1I1.1 mi misto lulto in stik Hi 
si ioli» il in t r . ip ieude i ] / 11 o m 
ni' K itile d1 tihilit 1 iintiomlortti 
i di lilosoh.i SI H Llll spu 1 10I 1 
Il l u t l o i o i i s o t l o t o n d o i n i ' K ni 
lile ^.itl^el t ( londoli .isseiu 
h lef Ilio [osso net , e u n o slo 
H.ui 1 IK \eir. i ' m o n o I ,u inu 
pKtssilllo 1 oli Ki \ , i / l o ! l . i | e di 
l . l i t io I lll.ilololkloiislli o d e l 
I niLjfi ss< i di S ik io lierlusi o m 
nell 1 puliln 1 il <jii,ili si .IL; 
i.;tiim;t il \ u s ititi |mi i m p e 
UH.ito un ille m / 1 pi i il 
lìuoiiL',1 »\i fin 1 ni.unti sii niet » 
loL'u 1 t onli M n/i st.imp.i 
1 olisi n*- 1 pn 114141 I l'I nidi 
slfuim liti d 11 illllinit \, loin 
V !Ìt l lllsi < Mll si i udì ili 1 UH 
pò il t iu ,homi m i li Hlissiiui 1 
nei L;H un,ih e in Mt u le\ isioiu 
.unii In 1 un IH in > JIM 111 i le 

ANDREA BARBATO 

niK h. ] nelle d k l n . m i / i o i n di 
i!i\i jKipol 111 di opinionist i L.I-
nsiu.ilKi di stelle del v ideo K 
quesiti d u n q u e l,i p o k n / j te 
li \ isj\ 1 v he p u ò pioielt . ire un 
iii ipienditoii t< tritili ilo e .iluli 
IH I 1 e n l i o dell.i inist. hui politi 
1,1 ' 

Litltliii nel nullo t umul ino 
Iti un , i r lo Cito lui us.ilo Li SILI 
t \ i orni iirni.i il . i n ns,i t o m e 
ek m e n t o di intimiti , i / ioue di 
sinico di r.ihhi.i l 11.1 p.irle del 
Li î t 11U lo I1.1 segui lo pt r (|iie 
sto L n ,ill'.i par ie h.i t«ii mio 
noti ha o p p o s t o (t sisteiiAi pei 
il 1 ompre i i s ib i le t imore di t n 
Ir ne ni I t o n o tfi Iu t e di un d e 
111.1^0140 1 he t o n \)(K he pa ro 
k p u ò pioviK .ire un d a n n o ir 
rt paralti le | )u iH|ue la h inali 
usala v agliata in l a t i la ali av 
M r sano o al t o n i orrenli un 
hi illita di popul i smi s.ut as ta i 
o to lga l i un poteri t e 1 Ita sui 
puri in ilelu o V litui altro 
I» lidi op .n he k i osi len/ t 
id i lotnienta I alt* n/n>iii mi 

pei listi un luppo i ln idillio 
i on il pubbli i 11 p ISSINO l'ilo 
perhi io e I a la t i lo io duiioslra 
tiainill usi m v o t o e l e l t o t a k 

D i a m o alltt i Berlusconi di 
essere lon tan i ss imo linot.i ila 
un simile a b u s o del lo sirmut n 
to lelevisivo he sui teli i suoi 
p rog rammi s o n o ibb is! m / 1 
tliv tsihi .iti e a tulio i a m p o i 
se s t e l l o n i ) opinionist i d i te! 
lon e t o inment . i to l i solo ,n 
un.i me t a ili I i n o n d o de l le 
id»*e a l m e n o non rispet t Ina 
ni i solo il k>aiijiard< • min o lmi 
n i smo persoli . i le dell unprei i 
ditoit i ht iti qui sto eser i 1/10 
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IMftina Interviste&Commenti M( M illtl i l 
« die e mine 1<)l)J 

Gherardo Colombo 
pm del pool Mani pulite 

«Il carcere non deve essere una vendetta» 
Alcuni reati, almeno quelli che non sono più sen
titi come tali dalla coscienza della gente, potreb
bero essere depenalizzati. Non tanto per risolvere 
il problema del sovraffollamento nelle carceri, 
quanto per sfoltire almeno 1 processi Ma Gherar
do Colombo non cede alla tentazione dei palliati
vi ritiene infatti che sia giunto il momento di ri
pensare tutta l'istituzione carrena. 

SAVERIO LODATO 

M MILANO «Una società che 
ha bisogno del carcere è una 
società che ha il bisogno di 
escludere in modo telale dalla 
convivenza qualcuno dei suoi 
membn Ciò (ara anche parte 
dei limiti dell uomo oltreché 
dei limiti della società ma 
questa esigenza -in se non e 
un esigenza positiva Fatta 
questa premessa penso che 
qualsiasi strumento debba 
soddisfare esattamente i fini 
per i quali viene utilizzato I-or 
se è un pò difficile nel nostro 
Paese stabilire con chiarezza 
quali sono i fini di una istituzio 
ne carceraria perchè mi sem
bra che la popolazione nel 
suo complesso non abbia 
idee molto chiare Quando si 
parla di questo tema ho 1 ITI 
pressione che sia emersa che 
emerga quasi ricorrentemen
te una pluralità di finalità 
qualche volta anche contra
stanti comunque non omoge 
nee Ecco perche trovo dittiole 
una risposta alla domanda co 
me dovrebbe essere il carcere 
ideale' Si tratta infatti di una 
realtà incredibilmente es elu
dente e quindi più che di car
cere ideale forse sarebbe il ca
so di parlare di un carcere che 
fosse il meno peggio Sta di fai 
to che nella situazione di evo- , 
luztone di questa società è im 
possibile escludere il ricorso al 
carcere o a qualcosa di equiva
lente Se ne può fare a meno ' 
Ora come ora direi di no E al
lora se non se ne può fare a 
meno come deve essere que 
sto meno pestio'' Un carcere 
deve essere tale da rispettare 
I uomo» 

Gherardo Colpmbo ha re 
centemente preso parte alla 
Bocconi e a Palermo a dibattiti 
e iniziative sulla realtà care 
eraria italiana E pur ritenendo 
che il problema dei rapporti 
fra magistrato e opinione pub 
biica in ordine a questo prò 
blema riguardi piuttosto il giu
dice che determina la pena 
che non il Pubblico Ministero 
manifesta interesse e sensibili 
tà su un argomento di eterna 
attualità anche accettando di 
concedere quest intervista ma 
a condizione che la discussio
ne non scivoli sull'inchiesta 
Mani Pulite* E al mio unico 
tentativo in questo senso con 
la domanda se il suicidio di 
Cagliari fosse stato usato stru
mentalmente da qualcuno per 
mettere in difficoltà i giudici 
del pool milanese ha replicato 
seccamente «A queste do 
mande non rispondo mai» Ho 
incontrato il giudice Colombo 
la sera de! 6 dicembre in un 
Palazzo di Giustizia deserto al 
la vigilia di Sani Ambrogio 
protettore di Milano Di fronte 
alla sua stanza, al terzo piano 
in Procura un gruppetto di ca
rabinieri e ogni tanto da molto 
lontano giungeva I eco di w\à 
sirena 

Dottor Colombo, lei dice che 

l'opinione pubblica ha le 
Idee poco chiare. Spento, in
fatti, prevalgono atteggia
menti emotivi più che pro
poste razionali, cosi come 
assistiamo a posizioni alta
lenanti fra ipergarantismo 
ed «operazioni di segno op
posto Ma non si può far nul
la per migliorare questa 
realtà? 

Posso dirle che secondo me il 
carcere ha sostanzialmente lo 
scopo di impedire che una 
persona possa commettere dei 
reati quando non è possibile 
evitare in altro modo questa 
possibilità di comportamenti 
illeciti E quando ovviamente 
la gravità del fatto richiede 
I applicazione di una misura 
cosi grave È questa la giustifi 
cazionc dell esclusione totale 
di cui parlavo ali inizio Ma in 
ogni caso anche I esclusione 
totale dov rebbe tendere alla 
rieducazione del detenuto Ov 
viamente una funzione ulte
riore il carcere o meglio la pe
na che co nsegue alla condan 
na la esplica perche riafferma 
il principio di legalità Per in 
quadrare correttamente la 
questione attuazione del pnn 
eipio di legalità rieducazione 
ed impedimento di nuovi reati 
potrebbero essere raggiunti at
traverso vie diverse dalla de
tenzione C a quest ipotesi che 
dovremmo guardare detenni-
nando una gradualità che ten
ga conto dei diversi tipi di rea
to 

Questo carcere, cosi com'è, 
nell'Italia del '93, l'uomo lo 
rispetta? 

Non penso che si possa dare 
una risposta univoca qualch e 
volta lo rispetta qualche volta 
no Non si può trovare un mini
mo comune denominatore ci 
sono situazioni probabilmente 
vivibili ce ne sono altre che 
forse sono assolutamente invi 
vibili Per esempio il carcere 
non rispetta I uomo quando gli 
toglie lo spazio vitale Ma non 
si tratta solo di una limitazione 
fisica Credo che nel primo va
lore quello appunto della di
gnità della persona cui e appli
cata la misura detentiva ci sia
no tante altre cose Ci sono in
fatti aspetti che nguardano la 
nostra par te fisica e ce ne so
no altri che riguardano la no
stra parte psicologica E sono 
altrettanto significative 

SI riferisce al colloqui con i 
familiari e con gli avvocati 
spesso concessi con il gon-
tagocce? 

Ci sono i rapporti interni che ri 
guardano il personale ammini 
strativo ma anche altri delenu-
ti F ci sono i rapporti esterni 
con familiari e difensori che 
purtroppo risentono di un limi 
te inevitabile Penso che biso
gnerebbe trovare nuovi sistemi 
per far si che questa legittima 
possibilità di rapporto conviva 

con la possibilità di evitare 
quei rischi per ì quali è stata 
imposta I esclusione 

Considera l'isolamento un 
male sempre necessario? 

Penso che qualche volta se ne 
potrebbe fare a meno L isola 
memo presuppone un concet 
to di relazione Isolamento 
vuol dire troncare ma troncare 
determinate relazioni non ne 
cessanamente troncarle tutte 
Ma oggi - purtroppo • è questa 
I interpretazione che piovale 

Esistono forme diverse di 
isolamento. C'è l'isolamen
to per i condannati in via de

finitiva per più delitti che 
prevedono l'ergastolo, con 
una discrezionalità che va 
dai 6 mesi ai 3 anni E c'è l'I
solamento connesso alla cu
stodia cautelare. Secondo 
lei, queste due forme ri
spondono a esigenze analo
ghe? 

Direi proprio di no Nel primo 
_caso infatti 1 isolamento serve 
solo a rendere più afflittiva la 
pena E appare a mio giudi 
zio come una scelta normali 
va ingiustificata Viene meno 
con un periodo punitivo tanto 
lungo lo scopo ultimo che1 do 
vrebbe essere non dimentichi 

aiuolo la nabilit izione di una 
persona giudicati colpevole 
Ma anche nel secondo e iso 
t inte volte ì problemi potre-b 
bero essere risolti impedendo 
quelle specifiche (orme di rei i 
zione che comportano rischi 
l-acciamo I ipotesi che lei ab 
bla commesso un reato di b in 
carotta fraudolenta Se a lei 
fosse consentilo di m mlcnerc 
rapporti con la sua socie! i il 
pericolo di un inquinamento 
delle prove sarebbe sin troppo 
evidente Ma allora bisogner ì 
chiuderle quel eanale di rela 
zioni imp edendole eli mirai 
«.laro I inchiesta non tutte lc-

relazioni Bisognerebbe cerca 
re e questo che vog'io dire 
una proporzione una idoneità 
di mezzi che riesca a contem 
perire tulle le esigenze Anche 
se il nuovo codice di procedu 
ra penale sotto questo profilo 
ha modificato molto la realta 
oggi ad esempio i contatti 
con i difensori sono più agevo 
lanche in passalo 

Dottor Colombo, lei, in 
un'intervista concessa a 
Corrado Stajano e pubblica
ta nei libro «li disordine», ha 
affermato «Il mestiere di 
giudice non dovrebbe per 
nulla essere enfatizzato, ma 
restare circoscritto in confi
ni limitati È un'anomalia 
che i giudici appaiano come 
dei protagonisti e questa 
anomalia è un segno di pa
ralisi delle istituzioni. Una 
società bene organizzata 
non dovrebbe avere nessu
no interesse a conoscere i 
nomi dei suoi giudici». Mi 
sembra che il clima, attorno 
a voi é alle vostre inchieste, 
invece, sia diametralmente 
opposto a quello che lei au
spica Questo clima da ker
messe ha pesato sul vostro 
lavoro? 

Non sono cose che influiscono 
sul modo di fare il nostro lavo 
ro 

Siete immuni dall'opinione 
pubblica e dai media? 

lo rispondo cosi alla sua do
manda quante volte abbiamo 
operato in un clima di dissen
so ' Quante volte abbiamo pre 
so decisioni impopolari'Vede 
questo è un problema che 
coinvolge un altro a.spetlo del 
I esercizio dell attività del ma 
gistrato quello dell indipen 
denza dagli altri poteri dello 
Sialo Esistono poteri istituzio 
nali per I quali ci sono garan 
zie di indipendenza costituzio 
nalmente definite Però I indi 
pendenza della magistratura 
riguarda anche I poteri non 
istituzionali come sono ad 
esempio i media Dunque 

Mi consenta, almeno una 
volta, di andare fuori tema, 
mettendo per un attimo en
tro parentesi la questione 
delle carceri Ma lei è davve
ro convinto che l'attività di 
un giudice dovrebbe passa
re inosservata? 

Ne sono assolutamente con 
vinto Qual è il mestiere del 
giudice' £ un mestiere di con 
trailo non di iniziativa Un me 
stiere di controllo sui fatti che 
si sono già verificali Come il 
lavoro di un arbilro in una par 
tita di calcio L immagine non 
è mia f- del mio collega Pier 
carmi lo Davigo il quale ovser 
va ma se durante una partita il 
pubblico si mette ad applaudi 
re I arbitro invece dei giocato 
ri vuol dire che e è qualche 
cosa che non va Allora in una 
società bene equilibrata in cui 
ciascuno dei poteri costituiti 
svolge esattamente la sua atti
vità 1 attività di controllo passa 
assolutamente inosservata Ma 
se passa inosservata I attività di 
controllo ehi controlla non lo 
si conosce C allora tanto me 
glio per la società perche vuol 
dire che le cose vanno in ma 
mera fisiologica e non paiolo 
fica t tutte le volle in cui mi 
cipila andando in giro per 11 
talia di a scollare la domanda 
•perche' siete intervenuti solo 
idesso'"Con una specie di in 

sinuazione quasi fossimo dei 
ritardatari io rispondo guar 
date che la magistratura fa nei 
limili del possibile quello che 
può intervenendo in siluazio 
ni che esistono al di luon del 
I ordine giudiziario 11 punto 
decisivo non e quello di un so 
slegno dell opinione pubblica 
alla attività della magistratura 
ma quello del senso della lega 
lita diffuso nella stessa opimo 
ne pubblica Tutte le volte in 
cui non esiste una coincidenza 
fra i convincimenti profondi di 
una società e cloche sta scritto 
nella norma e difficile diffici 
lissimo riuscire ad otte nere ri 
sultati attraverso indagini e 
processi Noi magistrati non 
si imo parte in causa Esercitia 
ino quella funzione che ci vie 
ne attribuita dalla legge Fallo 
ra 1 osservanza della legalità 
non e tanto un interesse della 
magistratura quanto un inte 
resse di tutta la collettività 

Alla luce di queste sue rifles
sioni le chiedo non trova 
contraddittorio l'atteggia
mento di quanti concepisco
no U carcere con una logica 
prevalentemente vendicati
va e poi si ritrovano quasi ad 
identificare, in maniera 
meccanica, carcere e suici
dio? 

Penso che se e e stata una rea 
zione da parte dell opinione 
pubblica al suicidio di Cagliari 
quella reazione aveva a che 
vedere con un fatto umano 
Reazione che coinvolge il car 
cere solo indirettamente Sono 
due aspetti separati Mi sem 
bra che il desiderio di vendetta 
non escluda per fortuna la 
partecipazione a un fatto tragi 
co come è un suicidio E si e 
verificato un ripensamento 
dell opinione pubblica anche 
se forse solo momentaneo 
sull istituzionecarcena 

Siamo arrivati al nodo deci
sivo, cosa deve aspettarsi il 
cittadino dalla pena? 

Deve aspettarsi la pacificazio 
ne sociale che passi attraverso 
la possibilità di reinsenre il 
condann ito nella società Per 
sonalmente sono convinto che 
i propositi di vendetta non por 
tino affatto alla pacificazione 
sociale e siano in contrasto 
con 1 interesse della società 
Secoli fa la vendetta era il pr 
mo contenuto della pena Ora 
ci siamo evoluti e più una so 
cieta si evolve più [aspetto 
vendicativo che comunque 
non ineliminabile diventa sim 
bolico Siamo tutti d accordo 
ormai che la vendetta non si 
debba consumare facendo 
squartare un uomo da quattro 
cavalli come accadeva nel 
Medio Fvo I-orse ci si potreb 
be anche rendere conto che 
tutti gli aspetti attinenti alla 
vendetta sociale vanno soddi 
sfatti attraverso un simbolo 
Quale simbolo' Penso che in 
una società che sa il f itto suo 
il simbolo può essere un sim 
bolo qualunque un simbolo 
che però induca alla riprova 
zione collettiva Le faccio que 
st esempio In Giappone se 
qualcuno non esegue come 
dovrebbe il suo lavoro gli cu 
eiono una barretta sul risvolto 
della giacca e da quel mo 
mento lutti i suoi colleglli lo 
guarderanno male nprovan 
dolo Li con e punizione b i 
sta cucire una barretta Ma il 
(.•lappone dovrebbe pure in 
segnarci qualcosa 

Fermiamo il gioco 
al massacro 

contro la scuola 
AURELIANA ALBERICI 

A ppare sempre più chiaro che la vicenda dei 
provvedimenti per la scuola sta assumendo un 
significato di carattere politico generale È di 
ventato infatti il terreno di manovra per chi 

_ ^ . ^ _ _ vuole comunque continuare a mantenere in 
vita questo Parlamento 11 testo dell articolo 3 

sulla scuola (presente nel provvedimento collegato alla fi 
nanziana dopo 1 esame della commissione Bilancio della 
Camera) ò un pasticcio che peggiora e contraddice ni 
molti aspetti il lavoro compiuto dal Senato Saltano di latto 
tutti i criteri e le garanzie di equilibrio fra I autonomia sco 
lasticac le funzioni degli organi collegiali e vengono forte 
mente indeboliti il ruolo e la responsabilità pmiarid dello 
Stato nel finanziamento dell istruzione Nelfratlc-.posial 
larga a dismisura la piena discrezionalità del ministero 
della Pubblica istruzione a cui si attribuisce la potestà di 
regolamentare I autonomia didattica e le funz oni degli or | 
gani collegiali materie che come si sa evocano in parte il 
tema della liberta di insegnamento fissato nella Costituzio 
ne 

Queste scelte sono anche del tutto contrapposte a quel 
la parte delle richieste degli studenti che io considero più 
significativa e cioè alla possibilità di mantenere un con
fronto di mento più dmpio e una partecipazione attiva dei 
ragazzi alle scelte di riforma La proposta del Pds di man 
tenere nella legge i capisaldi dell autonomia e della nfor 
ma degli organi collegiali e delle funzioni del ministero 
della PI rinviando a un decreto legislativo da emanarsi 
entro nove mesi le parti attuativi dell autonomia stessa 
avevd proprio questo significato approvare subito gli 
aspetti fondamentali della riforma e costruire nel confron 
to le scelte necessarie per renderla operativa 

Non e e dubbio e lo voglio ricordare che aver attacca
to spesso in modo confuso alcuni ispciti di mento della 
proposta di riforma approvata al Senato che avevano 
chiaramente contrastato ogni logica di disimpegno dello 
Stato nell istruzione e dperto la strada per un cambiamen
to di qualità dell istruzione stessa non ha certo aiutato a 
mantenere quei contenuti innovativi di fronte a spinte 
spesso fortemente corporative contro la riforma come 
quelle espresse da associazioni sindacali dei docenti quali 
i Cobaso loSnals Sindacati che certamente dovranno og 
gì fare il meacu lpa se grazie al loro aiuto i provvedimenti 
in esame desteranno preoccupazione tra docenti e stu 
denti 

La manovra che si sta compiendo intorno alla scuola 
nella discussione della finanziaria e un operazione incro
ciata di forze politiche democristiane e socialiste alle quali 
non interessa il destino dell istruzione ma solo ottenere 
un duplice risultato il primo è quello di smentire lo stesso 
presidente del Consiglio Ciampi che si e personalmente 
impegnato per il mantenimento dei risultati ottenuti in Se
nato in materia di autonomia e che ha ribadito pubblica 
mente I impegno dello Stato nei confronti dell istruzione 
contro ogni ipotesi di privatizzazione il secondo e quello 
di rendere cosi ancora più complesso 1 iter parlamentare 
della finanziaria per creare le condizioni più difficili per la 
sua approvazione e comunque per tentare di evitare che 
essa avvenga in modo rap do ed efficace Cosi si impedì 
see I introduzione di quelle modifiche che avrebbero pò 
tuto rendere il documento più capace di rispondere dd al 
cune priorità del paese 

I nsomma si tratta di un gioco politico con cui si 
vuole contrastare la posizione del Pds che ha 
posto con chiarezza la questione della line di 
questa legislatura di questo Parlamento e di 

_ _ questa fase di governo per dare subito dopo il 
voto sulla (indnziana la possibilità ai cittadini 

italiani di votare per un nuovo Parlamento e un nuovo go 
verno 

La posta quindi ti tutta polit ca e cosi si deve leggere an
che la vicenoa sulla scuola In questo modo si può forse 
capire il perche- una materia come quella scolastica sia 
stala sostanzialmente dee sa nel mento dalla commissio
ne Bilancio della Camera che ha operato in contrasto con 
le scelte effettuate dalla commissione Cultura e Istruzione 
F questo su materie come la riforma del miins'cro 11 rifor
ma degli organi collegiali I autonomia delle scuole che 
non hanno nevsuna immediata implicazione di carattere 
finanziano ma che possono costituire occasione di un for 
te contenzioso politico in aula utile oggi solo a ehi vuole 
intorbidare le acque e impedire lo scioglinv -ito delle Cti 
mere Non e e dubbio che a aucsto punto coerenza vor 
rebbe che chi sostiene la impraticabilità dc-gli aspetti di ri 
forma nei provvedimenti finanziari fosse coerente e ope 
rasse allora con dei veri stralci e non con dei pasticci e co
munque operasse perche nei documenti contabili ci fos 
sera almeno le misure finanziane ad esempio quelle che 
noi abbiamo sollecitato ripetutamente per I edilizia scola 
stica e per I innalzamento dell obbligo scolastico Mi au 
guro che possano prevalere soluzioni di mento più sene 
ma comunque nessuno si illuda che i gruppi del Pds de 
mordano resterà fermo 1 obiettivo ormai nrioritano di 
concludere la vicenda della finanziaria e di andare rapida 
mente al voto Poiché anche queste ultime v icende dimo
strano la impossibilità di protrarre ulteriormente la vita di 
questo Parlamento ormai ingovernabile 
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Alla festa del nulla e dei suoi portavoce 
M Ultime raffiche delle vo 
tazioni il video spara ancora 
qualche colpo cercando di 
sfruttare il buon esito numeri 
co di una manifestazione che-
quando non si può trasforma 
re in show va comunque ven 
dula con odori e spezie in gra
do di non far trasparire la pei-
duta freschezza dell attualità 
Il paleo giornalismo catodico 
chiama questo metodo «ap
profondimento» e procede 
spensierato o compunto a se 
concia de i casi allo spolpa 
mento dei falli ormai quasi 
frolli È la vecchia tecnica ga 
stronomiea delle |X>lpette (o 
del polpettone) logico sboc 
co di arrosti e lessi avanzati 
Niente di male intendiamoci 
sei occasione Iv parte dai fat
ti per andare avanti senza n-
pertieare il gid detto (anzi il 
già masticalo) Purtroppo 
non 6 e non può essere sem
pre cosi Fd ecco che ilgastro 
nomo meno raffinato di que-

sla cucina (ma non e detto 
che da lui certe volle non si 
trovino piatti inconsueti) 
Gianfranco Funan si prcoccu 
pa di ammannire qualcosa di 
diverso una cena in piedi con 
gli "sconfitti («Punto di svolta 
Relc-4 ore 19 30 lunedi) O 
megl io-ci risiamo I avevamo 
previsto e annunciato - con i 
«non vincitori» la classica 
qualifica di chi «nini ce vò sia» 
come direbbe rimari appun 
to Chi se la piglia e e 11 ì r i 
gione con i festeggiamenti» 
Ma poi «festeggia» Carlo «I o 
sforo» Freccerò massimo 
esperto di comunicazione e 
insospettabile animatore 

Quindi apre il ventaglio dei 
suoi ospiti per panoramicare 
alla sua sdrucita persoli ile 
maniera che a volte indigna i 
a volte i salta C ìpita Interval 
laudo le chi «celliere con le 

ENRICO VAIME 

immagini rubale alle altie reti 
(finche glielo lasciano fire 
vuol dire e he sono tutti d ic 
cordo no ' ) presenti ileuin 
ineffabili campioni dell i Intui
rà d aria I ra i quali il maitre 
l-ormigoni esempio di totale 
sordità politica Dice «Non 
siamo stili sconditi pi rche 
non abbiamo gioì ito» Hravo 
sette più 1- poi va sulle l'idi) 
rate del conformismo pm in 
tejllerinte e inlollei link p n 
laudo come un vincitori (va 
gli imo elare la colpa i psieo 
firmaci e uforizzanli o ) e 
citando u e iso nell rdiue il 
liberalismo diniucratuo il 
cristianesimo sociale il ntor 
inismo lunik r 'o Comi pirla 
bene il campioni di I Movi 
me nto popol ire e he li i s ìlta 
to un turno eli e amplini ito 
tdoniemc i riposav i In |> ice 
Amen ) h i una Ix II i test i 
Siili,i quali lunedi p iss iv 111 

scruta di studio usate il pre
servativo bn breve scazzo 
con Gabriele Paci de «L Euro
peo che gli chiedeva ragione 
di ì miliardi poi di 300 milio 
in poi di Sbardella (si trattava 
eli saldi) I europarlamentare 
Roberto non nspondev i «a un 
rigazzino come Paci» A qud-
k etd si ha il diritto di sapere 
i erte- venta scomodc ' Poi «ra 
g.izzino»1 Paci ha sicuramente 
gì i fatto l.i ( ri sima quinci l'
eia considerare adulto pe r un 
ortodossone i cime il lelro Por 
inigoni n o ' 

1 I a n i trilla continuava a 
Punto di svolta da parte dei 

perdenti (oh pardon di quelli 
e he «inni ee vonno st i») I a 
r id ish (elle- tanti dispi ici-ri 
da eul iognome il conduttore 
che lo chiama larash) si la 
glia per I assenz i di Panncll i 
Poi scodella le s< guenti frasi 

«Il cartello di-Ile sinistre non 
esiste» «Non è vero che hanno 
vinto che vittoria e ' «Quelli 
del Pds sono oggi i padroni 
del vapore- Funan gli ammol 
la un «come me pnci ' e- tutti 
sperano in un logico luca lu 
ea dopoquell attacco Invece 
ecco Pasqu ile Squitien il ci 
ne i s t aehe un anomalia fisica 
ha punito con degli occ hi bas 
si per una fronte cosi spaziosa 
e quindi è- costretto a piazz ne
gli occhiali al ei ntro della te
sta F ci tiene a questa earatte 
ristiea non vuole abb issare 
ne gli occhi ne gli exehi ili sul-
11 noslr ì reali i nazionale-
scossa dalle elezioni Parla 
piuttosto di economia moti 
diale i di capitali cattolici 
isl unicii massonico ebr nei 

C e tropp i ina al luoco 
Non ho retto Non vokv ì le 
stcggiamcnli» Gi.infi meo I-
m tondo e e riuscito h ì le 
steggi.ilo il nulla e i suoi pori i 
voce 

, 1 
I nix rio Kossi 

•lo c ha I alibi 
a quell nru sono quasi sempre via-

I iizo I imi m / Amimi 11 



Mercoledì 
8 dicembre 1993 

l,V,: W-W... - t i : 

La Lega 
nei guai 

Politica pagina O JL CJI 

Alessandro Patelli è accusato di finanziamento illecito 
La consegna dei soldi sarebbe avvenuta al bar Doney a Roma 
A incontri preHminari avrebbe partecipato il leader leghista 
Il denaro lo procurò Cusani, il finanziere legato al Psi 

Arrestato l'amministratore della Lega 
«Prese 200 milioni da Sama». Presto un avviso per Bossi? 
Anche la Lega finisce nel romanzaccio di Tangento
poli, col primo arresto scattato ieri pomeriggio. Le 
porte di San Vittore si sono aperte per Alessandro 
Patelli, segretario amministrativo del Carroccio, ac
cusato di finanziamento illecito al partito. Avrebbe 
preso 200 milioni da Carlo Sama, dopo accordi a 
tre, a cui partecipò Umberto Bossi. Sembra immi
nente anche un avviso di garanzia per il «senatur». 

MARCO BRANDO SUSANNA RIPAMONTI 

• • MILANO. Che beffa per i 
«lumbard». Le prime manette 
per il Carroccio sono scattate 
proprio ieri, festa di Sant'Am
brogio, patrono della mene-
ghinità. 11 santo protettore dei 
milanesi ha preso simbolica
mente le distanze dai leghisti e 
mentre il sindaco Formentini e 
signora si accingevano a lare il 
loro ingresso trionfale alla Sca
la, anche San Vittore ha aperto 
le porte ad Alessandro Patelli, 
amministratore prò tempore 
della Lega nord. Il suo arresto 
era nell'aria da qualche gior
no, ma questa volta i magistrati 
anti-mazzetta avevano fatto i 
conti. Niente clamori prima 
delle elezioni, per evitare rea
zioni scomposte, dubbi e so
spetti sulla giustizia a orologe
ria, che troppe volte è esplosa 
come una bomba a tempo, al
la vigilia di scadenze politiche 
decisive. Squadra mobile e Di-
gos hanno aspettato la chiusu
ra dei seggi e la lenta digestio
ne dei risultati elettorali, poi 
sono andati a cercarlo a Zani-
ca, provincia di Bergamo. L'or
dine di cattura glielo hanno 
notificato in questura, alle tre 
del pomeriggio. -- , 

Dopo le pubbliche rivelazio
ni e gli interrogatori privati di 
Carlo Sama, ex amministratore 

delegato della Montedison, il 
nome di Patelli era nel libro 
nero degli inquirenti, assieme 
a quello del senatore Umberto 
Bossi, che da un momento al
l'altro potrebbe ricevere un'in
formazione di garanzia con la 
stessa accusa: violazione della 
legge sul finanziamento pub
blico ai partiti. Anche loro, 
stando a quanto afferma Sa
ma, avrebbero attinto al pozzo 
di San Patrizio dei finanzia
menti in nero di Montedison: 
duecento milioni tondi, inta
scati nel marzo del 1992, in 
piena campagna elettorale. La 

- stecca, elargita dal principe 
consorte della dinastia di Ra
venna, fu consegnata nelle 
mani di Patelli da tal Sergio 
Portesi, responsabile delle re-

' lazioni esteme della sede ro
mana di Montedison, e ora ac
cusato di violazione in concor
so con Patelli. Per il pr dei Fer-
ruzzi però non ci sono provve
dimenti restrittivi, almeno per 
ora. Pare che sia stato proprio 

• lui a precisare i dettagli dell'o-
• perazione.sucuiSamaerasta-

tovago. 
Anche loro alla sera si in

contravano al bar Doney, il 
caflù romano già immortalato 
dalle cronache di Tangento-

• poli, per i rendez-vous tra Pri

mo Greganti e Lorenzo Panza-
volta. Prima ci fu un vertice mi
lanese a tre. Bossi, Sama e Pa
telli, in cui l'argomento fu pre
so alla lontana, con un lungo 
preambolo sul problema delle 
privatizzazioni e delle politi
che industriali. Poi il «senatur» 
decise di stringere e di parlare 
di soldi. Siamo al marzo del 
'92, la Lega si candida come il 
partito del rinnovamento, pre
senta uomini dal volto pulito. 

ISI 

Bossi non chiede mazzette, ma 
usa una perifrasi che Sama ca
pisce al volo. Vuole pubblicità 
per le emittenti vicine alla Lesa 
e l'amministratore di Montedi
son incarica Portesi di conse-
tnare una bustarella a Patelli. 

Il, al bar Doney. tra un cap
puccino e un maritozzo alla 
panna, nel cuore della «Roma 
iadrona», l'amministratore del 
Carroccio inlasca i 200 milioni 
promessi da Sama. A procurar

li era stato Sergio Cusani. il fi
nanziere socialista di cui in 
questi giorni si celebra il pro
cesso. 

Ma il blitz di Sant'Ambrogio 
ù destinato a fare altre vittime. 
11 gip Italo Ghitli ha consegnato 
ieri alle forze dell'ordine altri 
ordini di cattura, che daranno 
nuovi dispiaceri al Psi e alla -
De. Ieri è stato arrestato anche 
Bruno Pellegrino, ex piesiden-
le del circolo Turati e speranza 

nascente del garofano milane
se. Un altro ordine di cattura è 
destinato alla segretaria del
l'ex ministro Gianni De Miche-
lis. Barbara Ceoline, latitante. E 
a quanto pare non è finita. 

La nuova raffica di arresti e 
l'onda lunga del processo a 
Sergio Cusani, il finanziere che 
assiste in differita, da una cella 
di San Vittore a udienze in cui 
il suo nome non viene mai fat
to, ma che sembrano ormai un 

ramo parallelo dell'istruttoria 
sul filone principale, quello 
che riguarda la maxi-stecca 
Enimont. Proprio 11, nell'aulet-
ta del palazzaccio milanese, 
per la prima volta si era mac
chiato il buon nome della Le
ga. Giuliano Spazzali, l'avvo
cato di Cusani, aveva inserito 
nell'elenco dei testi che avreb
be voluto interrogare anche 
quello di Alessandro Patelli, 
ma Di Pietro si era opposto: 
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«Così il Carroccio bussava alla nostra porta 
E io consegnai la bustarella a Patelli» 
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• 1 MILANO. Ecco la deposi
zione di Sergio Portesi, ex re
sponsabile relazioni esteme 
della Montedison. Grazie a lui, 
gli inquirenti sono arrivati ad 
Alessandro Patelli, tesoriere 
della Lega Nord: . 

«Ho avuto modo di conosce
re l'on. Bossi nel 1991 allorché 
Sama mi pregò di incontrarlo a 
Ravenna. Bossi infatti era in vi
sita a Ravenna e la Lega Nord 
ha una sede proprio vicino agli 
uffici della Ferruzzi Finanzia
ria, lo incontrai Bossi che in 
realtà voleva incontrare Sama 
ma Sama era impegnato a Mi
lano e in tale occasione Bossi 
spiegò a me affinché riferissi ai 
miei dirigenti la filosofia della 
Lega. •' ••- ' .•••'i-

Egli cioè mi disse di far pre
sente al top management della 
Montedison e della Ferruzzi Fi

nanziaria che la Lega Nord 
guardava di buon occhio i 
gruppi privati e che quindi noi 
non avevamo nulla da temere 
dallo sviluppo politico della 
Lega. 

Bossi mi spiegò anche che 
trovava una ingiustizia ciò che 
era accaduto per la vicenda 
Enimont perché egli era favo
revole alla privatizzazione e in
vece in tale vicenda tutta la 
chimica era finita nelle mani 
pubhliche dell'Eni. In pratica 
Bossi voleva che la Montedi
son si impegnasse per un aiuto 
alla Lega e lui stesso mi parlò 
personalmente della opportu
nità di una presenza pubblici
taria dei prodotti delle società 
del Gruppo Montedison su 
emittenti radiotelevisive colle
gate alla Lega. Io ne presi atto 
e dissi che avrei dovuto parlare 
con i dirigenti. Ci scambiam

mo i numeri di telefono e cre
do che Bossi mi diede anche 
quello di casa e del suo cellu
lare, non ricordo bene. 

Inoltre Bossi mi disse che mi 
avrebbe fatto contattare dalla 
sua persona di fiducia, Patelli, 
con il quale avrei dovuto pun
tualizzare meglio la questione 
della pubblicità del nostro 
gruppo. In effetti io venni suc
cessivamente contattato da 
Patelli, a volte per telefono. Pa
telli venne anche a trovarmi a 
Roma nei miei uffici e in tutte 
queste occasioni Patelli più 
volte avanzò la richiesta di un 
aiuto economico sotto diverse 
forme. Siamo sempre nel 1991. 
Principalmente Patelli richie
deva una pubblicità dei pro
dotti delle società controllate 
della Montedison sulle emit
tenti televisive collegate alla 
Lega Nord. 

lo riferii queste richieste a 
Sama, ma egli mi disse che ciò 
non doveva avvenire perché 
non volevamo legare il nostro 
gruppo tramite pubblicità ad 
organi collegati in qualche 
modo a partiti politici. Patelli 
in altre occasioni prospettò al
tre modalità di interventi eco
nomici a favore della Lega 
quali ad esempio il commis
sionare degli studi a un nuovo 
centro studi sulla cooperazio
ne che la Lega stava realizzan
do (e di cui ricordo che parlò 
il giornale «Il Mondo»). 

Inoltre Patelli mi richiese an
che come soluzione alternati
va di valutare la possibilità di 
affidare dei lavori ad agenzie 
collegate alla Lega Nord che 
prestavano servizio In materia 
di comunicazione aziendale 

Di fatto non se ne fece nulla 

fino al 1992. Nei primi mesi del 
1992, nel corso di queste trat
tative, Patelli un giorno mi dis
se che Bossi aveva piacere di 
incontrare Sama. Siamo in un 
periodo antecedente alle ele
zioni politiche del 1992. Con
cordai con Sama l'incontro di 
Bossi che avvenne presso l'abi
tazione di Sama qui a Milano, 
in via Marina. Ricordo che era 
di pomeriggio e ci trovammo 
nell'abitazione di Sama, io, 
Bossi e Patelli, presente Sama 
stesso. 

In quell'incontro si parlò di ' 
politica generale e di quello . 
che in gergo noi chiamiamo 
«dei massimi sistemi». In prati
ca si trattò di un accreditamen
to della persona di Patelli da 
parte di Bossi nei confronti del
ia Montedison. Conseguente
mente, in occasione della 
campagna elettorale fu allora 

inserito, nell'elenco dei politici 
da sovvenzionare, anche la Le
ga Nord, proprio in virtù dei 
primi incontri e della prima 
apertura che ci aveva dato 
Bossi e successivamente dei ri
petuti colloqui intervenuti fra 
me e Patelli. . . 

Sama al riguardo decise che 
potevamo dare un contributo 
di 200 milioni alla Lega Nord e 
in tal senso mi incaricò della 
consegna, lo ricevetti il denaro 
da Cusani nei modi che dirò e 
mi incontrai con Patelli a Ro
ma in via Veneto al bar Doney 
di via Veneto, mi pare di po
meriggio, in prossimità delle 
elezioni politiche del 1992. Qui 
consegnai a Patelli una busta 
contenente 200 milioni che 
egli prese, ringraziandomi. Pa
telli già sapeva che la Montedi
son non voleva utilizzare le for
me di sowenzionamento che 

Alessandro 
Patelli 
con Marco 
Formentini 
Nella foto 
piccola 
Carlo Sama 
In alto 
Antonio 
Di Pietro 

lui a suo tempo ci aveva pro
posto e quindi non fece alcuna 
osservazione sul fatto che il 
versamento avveniva al di luori 
della legge su) finanziamento 
dei partiti. 

Successivamente ho avuto 
modo di fare da tramite tra 
Bossi e Sama nella primavera 
del 1993, allorché il responsa
bile delle relazioni esteme del
la Montedison, Luigi Bisignani, 
mi fece presente che Sama vo
leva incotrare Bossi, lo allora 
organizzai l'incontro tra Sama 
e Eossi che mi risulta essere av
venuto cosi come mi risulta 
che tra le ragioni di questo in
contro vi erano anche quelle 
relative alle lamentele di Bossi 
sulla non considerazione che 
il quotidiano // Messaggero 
aveva nei confronti della Lega 
Nord». 

F I S I i l S I U i i l S ^ S I S I E i ^ L'onorevole Negri scappa a metà dello spettacolo. Incredulità, sgomento e delusione al Gala 

Choc alla Scala e Formentini dice: me l'aspettavo 
Brutta Festa di Sant'Ambrogio per il popolo leghista. 
Il sindaco Formentini: «Per principio facciamo fare 
alla magistratura, credo che Patelli sia stato chiama
to in causa ingiustamente. La verità verrà fuori al più 
presto perché la Lega è estranea a tangentopoli». 
Choc per i rappresentanti leghisti presenti al Gala: 
l'onorevole Luigi Negri scappa a metà dello spetta
colo. L'incredulità dei simpatizzanti. 

CARLA CHELO 

• • MILANO. Il più disinvolto è 
proprio lui, il pnmo cittadino. 
Quelli del pool di Mani pulite 
gli hanno tirato un bruito 
scherzo arrestando l'ex ammi
nistratore della Lega proprio il 
giorno della prima della Scala 
ma lui, raggiunto dai cronisti 
nel corridoio, sfodera il suo 
sorriso di circostanza e ancora . 
una volta riesce a confermare • 
l'immagine del leghista rassi
curante e cortese: «Per princi
pio - dice - noi lasciamo (are 
alla magistratura, specie a 
quella di Milano alla quale 
dobbiamo tanto». Patelli scari
cato? Neanche , per sogno. 

«Credo che Patelli sia stato 
chiamato in causa ingiusta
mente da qualcuno che ha in
teresse ad imbrogliare le ac
que. Ma è giusto che i giudici 
vadano fino in fondo. L'impor
tante è che venga fuori al più 
presto la verità». E la verità an
che per Formentini è una sola: 
«che la Lega è estranea a Tan
gentopoli La Lega non ha mai 
corrotto e non ha mai concus
so». E poi aggiunge a voce bas
sa: «Però me l'aspettavo. È da 
15 giorni che gira la voce...». 

Beato lui che riesce a con
trollare cosi bene il malumore. 

Dopo la batosta dei sindaci, 
battuti ovunque nelle grandi 
città, le polemiche di Rocchet
ta, l'ultimo attacco del cardinal 
Martini, ci voleva solo il brutto 
tiro dei giudici, per giunta nel 
giorno della festa del patrono 
della città, per completare il 
quadro. 

Al Gala più importante della 
città simbolo delia Lega non si 
parlava d'altro. Non più di Muti 
e delle vestali ma solo dell'ar
resto di Patelli. 

E la star della serata ancora 
una volta e stato lui, il procura
tore Giulio Borrelh. Assediato 
dai giornalisti, e protetto dalla 
scorta vigile di Cristiano Di Pie
tro, il figlio del giudice più fa
moso, risponde solo: «L'iter 
delle indagini prescinde dalla 
festa di Sant'Ambrogio». Sarà 
pure cosi, ma per il popolo le
ghista e un colpo durissimo da 
mandar giù. Luigi Negri, parla
mentare della Lega nord, l'ha 
presa moltopeggio di Formen
tini. Lui non ha neppure l'ob
bligo di mostrarsi sereno. S'era 
concesso un pomeriggio di va

canza per accompagnare la si
gnora alla prima ma i cronisti 
gli hanno rovinato lo spettaco
lo: «Sono sconcertato, non so 
ancora nulla. Prima di parlarne 
voglio capire cosa sta succe
dendo» e scappa via nell'inter-
vello dritto alla sede della Lega 
«per saperne di più». «Sgomen
to» Roberto Grugnetti, assesso
re al traffico, uno dei pochissi
mi della giunta con la tessera 
della Lega. «L'ho saputo qui... 
- mormora ai giornalisti - ho 
visto Luigi Negri scappare e so
lo dopo mi hanno dello cosa 
ora successo». 

Fuori dalla Scala, nella piaz
za occupata per metà dagli 
operai dell'Alfa e dai ragazzi 
del Leoncavallo e per l'altra 
metà dai curiosi che si accon
tentavano di vedere la sfilata di 
pellicce la musica è diversa. E 
l'arrabbiatura più grossa quest' 
anno non se la sono presa i 
cassintegrati ma i simpatizzan
ti della Lega Ce n'e uno cosi 
furioso che preferisce non cre
dere a questa brutta storia. «Ar
restato l'amministratore della 

l.ega? Non ci credo, anzi non è 
vero, lo questa notizia non l'ho 
sentita da nessuna parte», ripe
te incredulo un signore attem
palo: «il mio nome non glielo 
dico, anzi secondo me lei non 
e neanche una giornalista, ma 
un provocatore». 

Brutale ma sincero. C e un 
signore in loden, compito, ben 
educato, a braccetto con una 
signora in perfetta tenuta au
striaca, (ha persino le piumel-
te sul capello,) che si esprime 
in modo meno diretto ma dice 
sostanzialmente la stessa cosa: 
secondo me lei racconta frot
tole «Guardi io sono un mode
ralo - dice - non un leghista. 
Ho sentito la radio proprio 
adesso, prima di uscire di casa 
e questa cosa che lei racconta 
non l'hanno della. E smeera-
menle mi stupirebbe molto 
sentirla». «Mi può dire il suo no
me?» «Preferisco di no, e ades
so è ora di tornare a casa, la 
salutiamo» 

Più numerosi degli increduli 
sono i rassegnati: «Stupita no, 
ormai non mi stupisco più di 

nulla». Dice una donna in pel
liccia abbracciata ad un'ami
ca. «Ma non le sembra strano 
che il movimento nato proprio 
per rompere con i vecchi parti
ti sia accusalo di aver parteci
palo alla stessa spartizione?» 
«No. qui non si salva proprio 
nessun..» mormora trascinata 
via dall'amica. Rassegnata an
che la poliziotta, che attaccata 
al telefono cellulare prende or
dini su come controllare gli 
operai della piazza: «Il mio no
me non glielo posso dire, sa 
potrei anche ricevere l'ordine 
di eseguirli questi arresti. Ma 
che anche la Lega sia coinvol
ta non mi stupisce». Non è 
sconvolta dalla notizia neppu
re Luigia Pasi. impiegata del
l'Alfa, sindacalista dei Cobas, 
in cassa integrazione a zero 
ore, che toma a casa dopo la 
protesta: «C'è in mezzo anche 
la Lega7 Mi la lo slesso preciso 
effetto di quando arrestano 
quelli dei partiti tradizionali». 

Alla signora Vittoria invece 
un certo effetto glielo fa questo 
arresto. «Anche se io in prima 

battuta - precisa - avevo vola
lo per Borghini». 

•Guardi che io. simpatizzo 
per la Lega», taglia corto la si
gnora Ivonne, prima di sentire 
la domanda. «E non le dispia
ce di sentire che anche il movi
mento a cui lei ha dato fiducia 
0 coinvolto in Tangentopoli?» 
«Potrebbe essere una montatu
ra politica...» 

Anche chi leghista proprio 
non é, usa toni prudenti. Alber
to Luporini, studente universi
tario di Cusano Milanino ricor
da che «in altri casi tutto si è ri
solto in una bolla di sapone 
Certo - si lascia sfuggire un 
guizzo di gioia dagli occhi - se 
fosse tutto confermato, sareb
be un bel colpo. Sarebbe im
portante soprattutto per tutti 
quelli che hanno votato Lega» 
E il tassista radicale che fuori 
dalla Scala aspetta i clienti al
l'uscita commenta: «Si vede 
che finisce sotto inchiesta chi 
perde le elezioni. Forse ò me
glio cosi, almeno lo scontro 
torna ad essere tra destra e si
nistra». 

«Qui stiamo parlando di un 
episodio specifico, r.jii stiamo . 
facendo il processo al sistema 
dei partiti». Ma anche il pm è 
stato spiazzato dalla difesa, 
quando Spazzali ha interroga
to Carlo Sama e con una mos
sa a sorpresa gli ha chiesto: 
«Ricorda se anche Ja Lega ha 
ricevuto soldi in occasione del
le elezioni del 1992?». Tutti si 
aspettavano un no secco, ma 
Sama con la sua aria da ragaz
zone troppo cresciuto, si e 
stretto nelle spalle e ha messo 
a verbale un «non lo escludo», 
destinato a segnare l'ingresso 
dei «Lumbard» nella stonacela 
di Tangentopoli. 

11 resto è cronaca delle ulti
me settimane: Bossi reagisce, 
ma evita la consueta rumorosi
tà, lascia a sorpresa un conve
gno a Genova, propno mentre 
Di Pietro è irreperibile e tutti 
pensano a un incontro/inler-
rogatono ira i due. Intanto l'ex 

fc^t»rW 

amministratore di Montedison 
fa la spola a palazzo di giusti
zia, interrogato a più riprese da 
Di Pietro. In aula Sama aveva 
dettoche il nomedi Pale111 non 
se lo ricordava proprio, ma i 
successivi interrogatori devono 
avergli farlo ritornare la memo
ria, perché proprio lui ha forni
to a Di Pietro le conlerme che 
hanno fatto scattare le manet
te. In mezzo c'è anche un mi
sterioso Uccia a faccia con 
uno sconosciuto, in procura 
nessuno ha fatto il suo nome, 
ma probabilmente si trattava 
di Portesi, il postino della stec
ca destinata alla l^ega. 

Fino alla vigilia dell'arresto 
Patelli ha tentato una disperata 
difesa. Intervistato dall'emit
tente radiofonica Cnr, aveva 
negato tutto. «Sarebbe stupido 
dire che non conosco Sama, 
con tutte le volte che l'ho «sto 
in tivù. Ma dire che l'ho incon
trato sarebbe una bugia». 

IEE:: 

L'ascesa di Sandro 
l'infaticabile 
• 1 MILANO E l'.idraulico che 
ha fatto camera» si ritrovò a 
San Vittore. Considerato l'uo
mo forte della Lega, il vero 
braccio destro di Bossi, Ales
sandro Patelli, Sandro per ami
ci e conoscenti, è folgorato dai 
concioni federalisti del «sena-
tur» fin dall'inizio. Siamo alla fi
ne dell'87. Con in tasca un di
ploma di perito meccanico, il 
«nostro» lavora in proprio co
me idraulico da alcuni anni e 
gli affari vanno piuttosto bene. 
E' sposato, ha due figlie che 
oggi hanno rispettivamente 14 
e 17 anni. Ma quella dimensio
ne di artigiano gli va stretta. Né 
si sente gratificato dal manda
to di consigliere comunale 
conquistato alle elezioni 
dell'85 come indipendente 
nelle liste socialiste a Zanica, 
un piccolo centro a pochi chi
lometri da Cotogno al Serio, in 
provincia di Bergamo, dove è 
nato nel 1950. Come consiglie
re comunale di Zanica viene 
eletto nell'assemblea dell'Usi 
29 di Bergamo e poi nell'as
semblea del Consorzio Parco 
fiume Seno. 

Ma anche in questi ruoli non 
intrawede traguardi capaci di 
soddisfarlo. Ecco, dunque che 
medita di lasciare. Siamo alla 
fine dell'87 e fra i socialisti ber
gamaschi esplode un forte dis
senso per l'ubicazione di una 
discarica. Insieme con il suo 
vecchio amico Gisberto Magn, 
oggi consigliere regionale indi
pendente e tra i primi a conte
stare l'autoritarismo di Bossi, 
Patelli si schiera con la fronda 
e decide di abbandonare il Ga
rofano. Portato da Magri, ap
proda cosi alla sede della Lega 
a Bergamo. Qui «sente», con
fesserà più lardi, di aver trova
to la sua strada. 

Quel giovanotto un pò rusti
co, alto, dinoccolato, seno, ri
flessivo, quasi schivo, si fa su
bilo notare come il più «grande 
lavoratore» della Lega. «Non è 
mai stanco» ricorda Magri. Lo 
notano Luigi Moretti, oggi eu-
roparlamentare e fra i primi 
costruttori della Lega nella Ber
gamasca, e lo nota soprattutto 
lui, il «senatur». Sono trascorsi 
pochi mesi da quando l'ha vi
sto la prima volta. Ed eccoche 

lo chiama a Milano. Siamo nel
la primavera dell'88- Patelli ha 
qualche incertezza, ma dice sì: 
chiude l'impresa e fa il gran 
salto, diventa funzionano della 
Lega, come dire a tempo pie
no nella politica. 

In movimento giorno e notte 
da un capo all'altro della Lom
bardia non ha respiro, trovan
do sempre meno tempo per la 
famiglia, alla quale pure tiene 
molto. Ma la «passione» gli fa 
superare gli inevitabili ripensa
menti. Diventa sempre più 
l'ombra di Bossi, il suo uomo 
di fiducia. Quando i cronisti 
non riescono a contattare il 
«senatur», ripiegano su di lui, 
sicuro mterpreie del pensiero 
del capo. Con scelle e gesti 
precisi, sia pure senza clamo
re, anzi con modestia, come è 
nella sua indole, Patelli fa ripe
tutamente capire di esseie un 
«duro e puro». E Bossi Io pre
mia. Nella primavera del '90 
viene eletto in Consiglio regio
nale e quando il capogruppo 
Franco Castellazzi lascia la Le
ga in dissenso con il capo. Pa
telli diventa capogruppo. Intel
ligente, duttile, si rivela un 
buon capogruppo. Ma è trop
po preso dalle crescenl, in
combenze che il partito gli ha 
attribuito: segretario organiz
zativo e amministrativo. Non 
può quindi continuare a fare 
anche il capogruppo, meglio 
lasciare l'incarico a qualcun 
altro, in fondo il partito è cosa 
ben più importante Gli agio
grafi della Lega lo descrivono 
come un infaticabile «costrut
tore» della macchina partito, 
presente su ogni problema, da 
quelli per l'apertura di una se
zione, fino H quelli, ben più 
corposi, derivanti dall'acquisto 
e dall'allestimento della gran
de sede federale di via Belleno 
a Milano, costata oltre dieci 
miliardi Ma chi lo conosce be
ne da sempre asicura che la 
vera dote di Patelli, oltre a 
quella della sua riconosciuta 
«instancabile laboriosità», con
siste soprattutto nella sua vo
cazione a fare il factotum di 
Bossi, contro il quale non risul
ta abbia mai pronunciato una 
sola parola, almeno pubblica
mente r IF 
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La Lega 
nei guaì 
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La reazione infuriata del leader lumbàrd: «Sono stupito 
Se fosse vero l'avrei saputo, la Lega ha pochi soldi 
Alla fine dovranno liberare Patelli perché è innocente» 
Dura replica a Rocchetta: «Parli meno e lavori di più» 

Mi'ri olfdi 
Hduvnibrr 199H 

«Di Pietro sbagli, provaci con me» 
Bossi: «Se abbiamo avuto aiuti è roba da una multa» 
«Di Pietro lo mandi a me l'avviso di garanzia. È più 
giusto. Ma si sappia che lo manda al Nord che ne ha 
pieni i coglioni». Umberto Bossi, dopo l'arresto di 
Patelli, dipinge così il clima nella Lega: «Siamo in
cazzati ma sereni. La magistratura dovrà liberare Pa
telli, un uomo onesto che ha lavorato per i popoli 
del Nord». E denuncia il complotto politico: «Le'teste 
d'uovo del regime vogliono dividere il movimento». 

CARLO BRAMBILLA 

• I MILANO. Onorevole Bossi 
che cosa sta succedendo? 
Voglio vedere di che cosa si 
tratto. L'arresto di Patelli avvie
ne in un momento particolare. 
C'è il tentativo di rompere la , 
Lega. Il regime sta affondando 
icolpi. . . . 

È corsa la voce di un avviso 
di garanzia anche nei suoi 
confronti...le è arrivato? 

No, ma dico che se vogliono lo 
mandino a me. Di Pietro- pec
cato, avevo stima di lui - lo 
mandi a me l'avviso di garan
zìa. Lo mandi al Nord che ne 
ha piene le balle. Lo voglio 
guardare negli occhi Di Retro. 
Ha sbagliato indirizzo. La Lega 
non è la partitocrazia, non è il ' 
Pds. Quelli hanno rubato mi
gliaia di miliardi... Ora voglio
no far passare la Lega come • 
responsabile di Tangentopoli 
e arrestano una persona one
sta, un uomo che ha lavorato 
per i popoli del Nord, v . 

Chi c'è dietro queste mano
vre politiche? 

Le teste d'uovo del regime. 
Che ammetto stanno tirando 
colpi pesanti. La verità 6 che 
hanno capilo che per spacca- ,r 
re la Lega devono passare sul 
mio cadavere. Una cosa inve
ce non l'hanno capita: che 
non basta il mio cadavere ma 
devono far fuori tutto il Nord. 

Lei ha ammesso di aver In
contrato Sama. Avete parla
to di soldi? ... 

Mai e poi mai. Di certo da 
quella parte soldi non possono 
essere venuti. •< 

Quale 11 dima nella Lega? -
Siamo incazzati ma sereni. Ri
peto: vogliamo capire di quale 
grave reato 6 accusato Patelli. 
Finanziamento illegale? Non 
può essere solo quello....È ro-
betta da una multa. Ci deve es
sere dell'altro. Di Pietro, fuori 
la cosa vera • 

Che cosa pensa che sia? 
Vediamo una manovra politi
ca che vuole incastrare la Le
ga... Ci avevano fatto passare 
per fascisti. Ora vediamo dav
vero dove sta il fascismo: qui 
non c'ò più la democrazia, 
non c'è la libertà di stampa, da 
ieri i maggiori giornali hanno 
dato ordine di intervistare solo 
chi è contro di me... 

Queste cose Bossi le dice 
nella sede della Lega. Sono 
quasi le 22. È l'epilogo della 
sua giornata più nera. 

•Ho mandato in avansco
perta i miei uomini e mi hanno 
detto: "Guarda che vogliono 
te"». Questa frase Bossi l'ha ' 
pronunciata un paio di giorni 
fa per spiegare che si aspettava 

molto presto «un colpo basso». 
La profezia si è rivelata esatta, 
con una differenza: che ieri il 
capo della Lega non è stato in
vestito da «un solo colpo bas
so», ma da una gragnuola di 
sventole tremende. L'arresto 
del segretario organizzativo, 
Alessandro Patelli, accusato di 
avere intascato finanziamenti 
illeciti, 6 stato come il pugno 
del ko, dopo una giornata as
solutamente disastrosa. Addi
rittura bestiale. Condita dalle 
voci insistenti di un avviso di 
garanzia con destinatario lo 
stesso Bossi! «Un avviso a me? 
No, non so niente, non mi è ar
rivato niente». 

Il capo della Lega è rimasto 
per tutto il giorno a seguire le 
notizie nella sua casa di Ce-
monio, nel tentativo di parare i 
colpi che gli piovevano addos
so da ogni parte. Difficilissimo 
ottenere dichiarazioni com
piute per telefono, quasi sem
pre occupato. Poche frasi 
smozzicate: «Patelli è innocen
te, abbiamo fiducia nella ma
gistratura, ma esigiamo che 
proceda in tempi brevi anche 
se non ci illudiamo». La botta è 
dura, Bossi cerca di replicare 
mostrando tutte le doti di rea
zione di cui è capace: «Ve l'a
vevo detto che avrebbero sca
tenato l'attacco finale... Non 
sono sorpreso: sta avvenendo 
esattamente • quello che ci 
aspettavamo alla vigilia del 
Congresso». Già, il congresso e 
le grane interne. E questa è sta
ta l'altra parte della giornata 
bestiale. Cominciata giusto 
con le prime pagine dei quoti
diani che riportavano l'attacco 
frontale di Franco Rocchetta, il 
•capo dei popoli veneti». Ci è 
andato giù duro il presidente 
della Lega Nord. Ha accusato 
Bossi di bonapartismo e so
prattutto di aver commesso er
rori gravissimi in campagna 
elettorale, a cominciare dalla 
mancata candidatura dello 
stesso Rocchetta a sindaco di 
Venezia. Poi il siluro più deva
stante: «Non sono d'accordo 
con la secessione», accreditan
do cosi al capo una strategia 
separatista. Il senatur, già im
pegnato sul fronte giudiziario, 
ha cercato di liquidare il caso 
del dissidente veneto con po
che battute, tradendo però 
una vistosa rabbia. La sua ri
sposta è furibonda: «Rocchet
ta? Non me ne frega un cazzo, 
un cazzo. Capito? Di uno come 
lui che va in cerca di piccoli 
spazi in un momento come 
questo...Bisogna lavorare, dar
si da fare, altrimenti il movi
mento ti scarica come succe
derà a lui». 

Più chiaro di cosi...Rocchet

ta, salvo sorprese, potrebbe già 
essere considerato un ex della 

. Lega. Si profila per lui lo stesso 
destino del primo dissidente il
lustre, vale a dire Franco Ca-
stellazzi. Perchè tanta rabbia 
contro Rocchetta, che da tem
po è già stato messo ai margini 
e che in fondo rappresenta po
co e comunque un pericolo fa
cilmente neutralizzabile? Ov
viamente Bossi non spiega nul
la. Ma è certo che ha fiutato da 
tempo manovre intestine alla 
Lega. Il bersaglio sarebbe pro
prio il gran capo. Corrono voci 
sempre più attendibili di una 
pesante interferenza niente 
meno che di Silvio Berlusconi. 
Da tempo il «cavaliere» stareb
be setacciando uomini della 
Lega, prendendo contatti, cer
cando personale leghista favo
revole ai suoi disegni politici. 
Fra i personaggi selezionati ci 
sarebbero addirittura i due co
lonnelli di Bossi, vale a dire i 
capigruppo di Camera e Sena
to, Roberto Maroni e France
sco Speroni. Berlusconi li 
avrebbe incontrati a pranzo e 
con loro avrebbe avuto una 
lunga conversazione. Mistero 
sui contenuti del colloquio. Si 
tratta comunque di circostan
ze sfavorevoli a Bossi, che di
ventano di pubblico dominio 
proprio alla vigilia di quel con
gresso che il senatur vorrebbe 
piegato alle sue esigenze, pri
ma fra tutte quella di «ottenere 
• come ha più volte ripetuto -
carta bianca per la partita fina
le con il regime». : 

Ma non basta. Fra i capi sto
rici della Lega serpeggia molto 
malumore sui metodi bossiani. 
Un importante leader lombar
do (ha pregato di conservare 
l'anonimato) «vede nero nel 
futuro» e sta addirittura matu
rando l'intenzione di ritirarsi a 
vita privata. Perchè: «Ci lavoro 
da dieci anni ma ormai temo 
che Bossi non capisca che il 
movimento non è di sua pro
prietà». Una contestazione pe
sante. Difficile dire se si con
cretizzerà al Congresso in dis
senso aperto. Sicuramente 
qualcosa Bossi dovrà pur fare. 
Ma la strada della leadership 
senza discussioni si è fatta 
sempre più ardua. Ora ci sono 
in gioco interessi enormi e la 
sopravivenza stessa di un mo
vimento diffuso. Il tintinnio 
delle manette a Patelli, gli on
deggiamenti del gruppo diri
gente, l'aperta sfida di Roc
chetta al momento non bloc
cano gli ardori del senatur, che 
riesce ancora a promettere: 
«Dal congresso si leverà un po
tente grido di libertà». Ha qual
che carta in mano? Punta a ri
compattare attorno a sé i duri 
e puri? Sono tutte domande 
senza risposta. Per ora circola
no le solite voci. C'è chi dà per 
sicura la presentazione della 
carta costituzionale federalista 
preparata dal professor Miglio. 
Altri scommettono sul ritiro 
delle delegazioni parlamenta
ri. SI, perchè Bossi adesso «è 
convinto che non si andrà cosi 
presto a votare». 

C'erano le microspie? 
Diventa un boomerang 
la denuncia del senatur 
I H ROMA. Davvero una gior
nataccia per Bossi. Oltre alle 
difficoltà politiche seguile al 
voto e al colpo dell'arresto di 
Patelli, un'altra vicenda rischia 
di trasformarsi in un boome
rang per il leader del Carroc
cio. Quattro giorni fa, in un'in
tervista al Corriere della Sera, 
aveva denunciato il ritrova
mento nel suo appartamento 
romano di 9 microspie, aveva 
accusato tra ironie e battute 
servizi e regime di tenerlo sot
to controllo, ieri il ministero 
dell'Interno ha diffuso una no
ta che alimenta molti dubbi 
sull'episodio. 

Formalmente nelle righe del 
comunicato diffuso dal Vimi
nale i dubbi non sono scritti, 
ma si possono intuire. E i dub
bi, confermati dagli inquirenti, 
riguardano lo strano compor- ' 
lamento di Bossi, che non 
avrebbe denunciato il fatto al
la polizia, che non ha conse- . 
gnato, almeno pare, il «corpo • 
del reato», ossia le microspie 
trovate , nell'appartamento, ". 
che avrebbe fornito versioni ' 
contrastanti alla questura di 
Varese. Insomma il sospetto 
che potrebbe trattarsi di una 
sbruffonata di Bossi e comun
que di una cosa poco chiara. 
Che dice il ministro Mancino? • 
«Gli organi di polizia, dopo 
aver preso contatto col parla
mentare, hanno avviato preli

minare accertamenti. Della vi
cenda è stala informata la Pro
cura della Repubblica di Ro
ma, alla quale sono state ri
chieste direttive in ordine alle 
indagini da svolgere, anche 
per il sequestro dei corpi di 
reato di cui ha parlato il segre
tario della Lega nord». Conclu-, 
sione del Viminale: «L'iniziati
va è stata disposta dal ministro 
dell'Interno Mancino per ga
rantire la tutela della vita priva
ta dell'on.Bossi da qualunque 
rischio di interferenze illecite, 
inammissibili nel nostro ordi
namento democratico». Il rife-
nmento è alle spiegazioni del 
giorno dopo fomite da Bossi, 
secondo cui non c'era da me
ravigliarsi molto che in politica 
si ricorra a questi mezzi. Il lea
der del Carroccio ironizzava 
dicendo che alcune microspie " 
(quelle trovate sul letto) forse 
le avevano messe «mariti cor
nuti» del Pds e della De. In ef
fetti, però, non è affatto nor
male che un. parlamentare e 
un leader vengano spiati e • 
Mancino ha pensato di andare 
in fondo. Anche perchè non 
tutto quadra nel modo in cui 
Bossi ha denunciato i fatti. Alla 
polizia non si è rivolto, ma è 
stata la Questura di Varese, 
dopo l'intervista a Bossu a 
contattarlo. "A-quanto pare. 
due,.ajomi fa, avrebbe «incon
trato «^questore di Varese'Fau-
sto Acierno e avrebbe fornito 

Umberto Bossi con Gianfranco Miglio 

una versione diversa sull'epi
sodio, confermandolo solo in 
parte e riservandosi di presen
tare una denuncia alla polizia. 
La doppia versione ha indotto 
la questura di Varese a tra
smettere l'informativa a Roma, 
che si sarebbe attivala rivol
gendosi alla procura. Al mo
mento non risulterebbero agli 
atli le microspie denunciate 
da Bossi, che il giorno succes
sivo all'intervista ha chiarito di 
aver fatto «bonificare» il suo al
loggio romano da' un tecnico 
della Camera. A che titolo è 
stato chiamato' il personale 

del Parlamento visto che le mi
crospie erano nell'abitazione 
privata di Bossi? Tutte doman
de cui dovrebbe rispondere 
l'inchiesta sollecitata dal Vimi
nale in cui traspare perallro un 
po' di malizia. Si fa intendere 
che il comportamento di Bos
si, peraltro già colto in fallo 
con la denuncia dei brogli 
elettorali a Torino, risultata in
fondata almeno per quanto ri
guarda il danneggiamento 
della Lega, non è dei più linea
ri. La De coglie l'occasione di 
quello che potrebbe essere un 
boomerang per Bossi: -Bene 

ha fallo il ministro - dice il ca
po della segreteria politica 
della De Castagneti! - a pro
muovere accertamenti sulle 
presunte microspie. Per la ve
rità ci saremmo aspettati che a 
denunciare la cosa all'autorità 
giudiziana tosse stato lo stesso 
Bossi, dal momento che se 
realmente accaduto l'episodio 
sarebbe di inaudita gravità». 
Lui dice - afferma Castagneti 
- che si «tratta di cose normali 
intorno alla politica», per fortu
na Mancino «ha dimostrato di 
avere della lotta politica una 
concezione più elevata». 

Il Carroccio^ giura la propria innocenza 
Ma Miglio: si vede che hanno le prove 
H i ROMA. «Se l'ex segretario 
amministrativo della Lega è 
slato arrestato è perchè hanno 
delle prove registrate nei libri 
contabili». Nel giorno più nero 
del movimento, l'ideologo se
mi-ufficiale della Lega Gian
franco Miglio non si smentisce. 
La voce controcorrente è lui. 
La Lega reagisce sgomenta per 
l'arresto, Bossi giura sull'inno
cenza di Patelli e reclama la ' 
scarcerazione, lui, Miglio, nega 
che si tratti di un'agggressione 
e afferma candido che è possi
bile che anche Patelli sia «una 
vittima del sistema». Insomma, 
può essere benisimo che ha 
preso i soldi e non li ha messi a 
bilancio. 

Ma là sua è una voce isolata. 
Col passare delle ore e col cre
scere del ciclone i dirigenti del
la Lega fanno quadrato intor
no a Patelli e con varie sfuma
ture ribadiscono compatti l'as

sunto espresso direttamente 
dal capo: ossia «Patelli è inno
cente». 1 leghisti avvertono per 
la prima volta sulla loro pelle 
una sensazione bruciante di 
impotenza: c'è rabbia per un 
arresto che arriva in un mo
mento di difficoltà politica, alla 
vigilia di un congresso difficile. 
sentono puzza di trappola, ma 
il fatto che l'arresto sia opera 
del finora sempre osannato 
pool di Mani pulite impedisce 
loro di partire lancia in resta. 

Il sindaco di Milano For-
mentini, che ha avuto la noti
zia alla prima della Scala, de
scrive bene l'imbaiazzo della 
Lega di fronte a una situazione 
del genere: «È stato arrestato 
ingiustamente - esordisce -
ma lascio che la magistratura 
sia libera di giudicare». E ag
giunge: «Per principio noi la
sciamo la magistratura fare il 
suo corso, specialmente quel

la di Milano che è una magi
stratura alla quale dobbiamo 
tanto. Credo che Patelli sia sta
to chiamalo in causa ingiusta
mente, magari da qualcuno 
che ha interesse a imbrogliare 
le acque, ma è giusto che i giu
dici vadano a indagare (ino in 
fondo. L'importante è che al 
più presto venga fuori la verità 
e cioè che la Lega è assoluta
mente al di fuori di Tangento
poli». 

«A questo punto - dice il vi
cepresidente dei senatori le
ghisti Luigi Roveda - credo 
molto meno nella magistratu
ra. Credo che si tratti di un 
gorsso equivoco e per una ra
gione molto semplice: ai tempi 
in cui certa gente mangiava 
come degli accidenti e noi 
contavamo ben poco, per qua
le motivo avrebbero dovuto 
darci dei soldi? In cambio di 
che? Secondo me - ecco il 

consiglio di Roveda - i giudici 
farebbero meglio a interessarsi 
del Pds, che è sicuramente 
molto sporco. Evidentemente • 
stiamo tornando a un sis'ema 
di terrore, ne prendo atto...». Il 
deputato Borghezio, quello re
so famoso dal cappio esibito 
in aula alla camera, ricorda: 
«La l^ega nord è e rimane la ca
sa politica degli italiani onesti». 
La prova, nella vicenda, sareb
be che il Carroccio ha chiesto 
nell'ottobre scorso una inchie
sta parlamentare sul caso della 
Ferruzzi finanziaria. «Siamo 
stati l'unico partito a farlo e ora 
siamo francamente sconcerta
ti...». 

Sarà. A sentire Miglio le cose 
non stanno cosi. «Non difendo 
Patelli - afferma - anche lui è 
una vittima del sistema. Si pos
sono accettare contributi dai 
privati, a patto però di registrali 
sempre. Gli imprenditori, inve

ce, molto spesso chiedono che 
non M registrino i loro contn-
buti: tuttavia io, se fossi il se
gretario amministrativo, avrei 
sempre fatto la registrazio
ne...». Certo, Miglio non esclu
de che il tutto sia falso: «C'è da 
capire bene perchè Sama ha 
tirato in ballo anche la Lega. 
Non si può escludere infatti il 
caso che non esistano prove: 
se quest'ipotesi si rivelasse ve
ra, sarebbe legittimo sospetta
re delle intenzioni di Sama». 
Però per Miglio i giudici si sonu 
comportati correttamente, an
zi semmai «viene il sospetto 
che abbiano ritardato l'arresto 
dopo il secondo turno per l'e
lezione dei sindaci. Insomma, 
c'è stato fatto un favore, i magi
strati si sono mossi con intelli
genza...». Inutile dire che di tut-
io questo si parlerà molto al 
congresy1 di sabato e domeni
ca. 

Radiografìa delle finanze del Carroccio: 700 sedi, una «reggia» a Milano e dopo 3 anni di attivo un buco da 1 Ornila milioni 

Da 18mila tessere al bilancio miliardario (in rosso) 
STEFANO POLACCHI 

• i ROMA. Sezioni raddop
piate nell'arco di un anno: ora 
sono oltre settecento in tutt'lla-
lia - «ne apriamo una ogni set
timana, siamo quasi a quota 
mille» assicurava soddisfatto il 
segretario amministrativo Pa
telli - , i funzionari sono circa 
duecento e hanno un'età me
dia di trent'anni - ma nell'otto
bre scorso sempre Patelli affer
mava: «qui siamo all'osso, qua-
rantanove segretarie in tutto». 
E poi: due centn studi, tre rivi
ste, una radio (Radio Varese 
che diventerà Radio Lega), 
una finanziaria, la «Pontidafin», 
una società editoriale, una 
«scuòla quadri» che punta a 
sfornare per il '95 cinquemila 
nuovi amministratori leghisti, il 
sindacato - autonomo «Sai». 
L'armata della Lega in cifre of
fre l'immagine di una forza in 
continua crescita: partiti da cir
ca 18 mila iscritti nell'89, ora il 
Bossi si ritrova un'armata di 

circa duecentomila militanti 
(anche se sul numeroc'ò il top 
secret). . 

Negli ultimi tre anni, però, le 
«eminenze grigie» delle finanze 

' lumbard hanno dovuto fare 
acrobazie sempre più ardite 
per far quadrare un bilancio 
che, per il prossimo anno, è 
previsto per la prima volta in 
rosso. 11 libro dei conti del '92 
era ancora in attivo per l'am
ministrazione di Bossi: poco 

. più di dieci miliardi di uscite a 
fronte di un'entrata quantilica-
ta in dodici miliardi e mezzo. Il 
'93 - almeno sulla carta - risul
ta in pareggio. La cifra totale si 
aggira tra i 20 miliardi e i 22 mi
liardi - il doppio dell'anno pre
cedente - e le entrate previste 
più consistenti sono sei miliar
di e 900 milioni dal finanzia
mento pubblico e sette miliar
di e 250 milioni di versamenti 
degli ottanta parlamentari le
ghisti: una cifra torse un pochi-
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700 sedi (di cui la metà aperte nel '93) 
2 centri studi 
3 pubblicazioni 
200 funzionari circa 
200mila militanti circa 
BILANCIO '92: entrate 12 mld. 500 milioni / uscite 10 mld. 373 milioni 
BILANCIO '93: in pareggio sui 22 mld. 
BILANCIO '94: disavanzo previsto di 10 mld. 
FINANZIAMENTO PUBBLICO '93:6 mld. 900 milioni 
VERSAMENTI DEGLI 80 PARLAMENTARI: 8 milioni al mese a testa (tot. 
7 mld 250 milioni) 
TESSERAMENTO '93:4 mld. 500 milioni (un terzo più del '92) 
COSTO TESSERA NORMALE: 60 mila lire 
COSTO TESSERA PROMOZIONALE ULTRASESSANTENNIE GIOVANI: 
25 mila lire 
COSTO TESSERA PROMOZIONALE «PONTIDA»; 200 mila lire 

no sovrastimata visto che si 
tratterebbe di circa otto milioni 
a testa al mese. Una cifra addi
rittura «da capogiro» per gli ot
tanta parlamentari che, appe
na eletti, dichiaravano spesso 
redditi da otto milioni si. ma al
l'anno, come il broker assicu
rativo Roberto Visentin - 7 mi
lioni - e Maurizio Balocchi che 

ha sfiorato il milione e 4.00 mi
la al mese - detratti i contributi 
- o come Irene Pivetti che da 
giornalista campava con 9 mi
lioni l'anno. Dal tesseramento, 
poi, i lumbard si aspettano 
quattro miliardi e mezzo (un 
terzo in più dell'anno scorso) 
e un miliardo e mezzo dovreb
be entrare da feste e gadget. È 

però l'anno prossimo che il 
Carroccio avrà seri problemi; 
la cifra del disavanzo sarà di 10 
miliardi. 

Il buco è grattacapo non da 
poco per gli amministratori -
sono in sei a gestire le finanze 
centrali della Lega - c h e dal 31 
dicembre si ritroveranno senza 
più finanziamento pubblico e 
con i quattordici miliardi da 
pagare per la nuova «reggia» 
milanese di via Belleno: uno 
slabile di quattro piani e due-
centocinquanta stanze, un ca
stelletto di periferia che domi
na simbolicamente l'imbuto 
elettorale leghista, lo spartiac
que automobilistico tra i serba
toi di Varese, Monza, Como e 
la capitale del Nord. Ma fino a 
qualche tempo fa in casa di 
Bossi non si spaventavano più 
di tanto anche se i conti forse 
saranno un pochino da rivede
re: «Alle politiche prossime 
prenderemo più di 5 milioni di 
voti che, a duemila lire al volo, 
ci porteranno dieci miliardi» 

sorrideva il brillante Maurizio 
Balocchi, uno degli ammini
stratori del partito, agente im
mobiliare, assicuratore, azioni
sta di floride società e deputa
to di Chiavari. Mentre Bossi, re
criminando sulla tirchieria de
gli industriali, a Cumo ha lan
ciato l'«appello della 
pergamena». Una sorta di pie-

• ghevole con la stilizzazione 
grafica della piantina del nuo
vo castello di via Bellerio e un 
centimetro quadrato di matto
nella in plastica con su l'effige 
di Alberto da Giussano: marro
ne per chi versa 100 mila lire, 
bianca per chi dà mezzo milio
ne, rossa per un milione. E. per 
pagare l'ufficio del capo supre
mo, il «decimetro d'oro» al 
prezzo di 4 milioni 999 mila li
re: mille lire in meno del limite 
per eludere la dichiarazione 
congiunta ai sensi della legge 
sul finanziamento pubblico ai 
partili. Il nome dei benemeriti 
del Carroccio, oltre che sulla 
pergamena, sarà scolpito sul 

marmo nella nuova sede. 
Patelli, invece, dal cilindro 

ha tirato fuori un'altra idea: 
«facciamo come il Pei, faccia
mo le coop». Cosi, mentre a si
nistra il rapporto partito-coo
perative è stato già ripassato ai 
raggi infrarossi della critica e 
dell'autocritica (pur essendo 
tutto alla luce del sole), il Car
roccio ha in mente di lanciare 
ora la sua Lega delle coopera
tive. F. di organizzare anche lei 
le sue feste - «SI, come quelle 
dell'Unità» - sparse in lutto il 
Paese. Un'idea che per ora 
l'arresto di Patelli bloccherà si
curamente. Restano comun
que le tessere che il Carroccio 
riuscirà a fare (tessere che. vi
sta 1'«emulazione» sbandierata 
con il Pei, per il partito comu
nista erano davvero una delle 
principali risorse di finanzia
mento) ' 60 mila lire per quelle 
normali da «sostenitore», 25 
mila lire per quelle «promozio
nali" per ultrasessanlenni e 
giovanissimi, 200 mila lire per 
la tessera speciale «Pontida» 

«Troppi prepotenti» 
E lascia la Lega 
•ami TRIESTE La Lega Nord 
alla Regione Friuli-Venezia 
Giulia sta perdendo altri pez
zi. Dopo l'uscita del consiglie
re Mauro Larise. eletto nella 
circoscrizione di Gorizia, av
venuta il 23 dello scorso me
se, questa volta tocca a Anna 
Sdraulig, eletta nel Cividalese. 
Tutti e due ora fanno parte 
del gruppo misto. Il gruppo 
della Lega Nord si nduce da 
18 a 16 consiglieri, un altro 
piccolo segnale del malesse
re che si vive soprattutto nelle 
zone non lombarde dell'orga
nizzazione. 

Anna Sdraulig lascia quindi 
per profondi dissensi con la 
direzione regionale della Le
ga. «Ho dovuto lentamente -
afferma la consigliera - pren
dere atto che i vertici della 1/»-
ga una volta entrati nel palaz
zo intendevano continuare 
con la loro politica di prole
sta, fatta di slogan e gesti pla
teali, senza mai decidersi a 
cominciare la fase della rico

struzione». 
«Ho visto crescere - annoia 

ancora la Sdraulig nella sua 
dichiarazione - di riunione in 
riunione, la prepotenza dei 
capi e ho visto morire la spe
ranza che ognuno di noi po
tesse dare voce alla base». 

«La Lega Nord regionale -
continua la Sdraulig - si è am
malata di burocrazia e intolle
ranza verso i suoi rappresen
tanti più umili, che erano 
pronti ad accettare consigli, 
ma volevano risposte chiare 
ai troppi dubbi d'una gestio
ne che ora, posso dirlo, mi 
appare con chiarezza una 
fredda gestione di potere». 
• Con le dimissioni della 
Sdraulig il gruppo consiliare 
regionale della Lega è cosi 
secso dai primitivi 18 membri 
agli attuali 16 attaccando ul
teriormente lo «zoccolo» su 
cui si basa la giunta minorita
ria del leghista Pietro Fontani-
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L'ex presidente del colosso chimico prima della scalata 
dei Ferruzzi è accusato di aver costituito tra T84 e T87 

t v^ un fondo occulto che forse serviva per finanziare i partiti 
"«-^ È agli arresti domiciliari e venerdì sarà interrogato a Milano 

Al centro Mano Schimberni, 
ex presidente della Montedison, 

a fianco l'ingresso degli uffici 
della Montedison 

Arrestato a Roma Mario Schimbernì 
«Ha sottratto 500 miliardi dalla Montedison. Per tangenti?» 
Mario Schimbernì, presidente della Montedison pri
ma della scalata dei Ferruzzi, è stato arrestato per 
ordine dei magistrati di «Mani Pulite». È accusato di 
aver costituito tra l'84 e l'87 un fondo occulto di 500 
miliardi, sottratti al gruppo. In buona parte potreb
bero essere stati usati per pagare tangenti ai partiti 
di governo. Secondo l'accusa, quei miliardi vennero 
rastrellati attraverso un nuovo sistema: gli «swops». 

MARCO BRANDO SUSANNA RIPAMONTI 

• • MILANO. Non solo il grup
po Ferruzzi, con Raul Gardini. 
Non solo l*Eni, con il suo ap
parato bifronte, finanziario e 
tangentizio.-11 gorgo " della 
Montedison ormai sta t in
goiando anche il passato, gli 
anni precedenti la scalata dei 
Ferruzzi e di Gardini al colos
so della chimica. Cosi è stato 
arrestato Mario Schimbemi, 
presidente del gruppo fino al 
1987. Ed è saltata fuori una ri
serva di denaro sporco che 
vale 500 miliardi. Miliardi ac
cumulati dal • 1984 , fino al 
1987. Tanti da far apparire so
lo una lauta mancia la maxi
tangente di 150 miliardi e rotti 
pagata nel 1990 ai partiti di 
governo da Gardini per uscire 
dall'Enimont. Perchè anche 
quel mezzo migliaio di miliar
di è finito, a quanto pare, al si
stema dei partiti. -> ,• . 

Non solo. Rischiano di ri
manere solo macerie dei miti 
della «buona finanza», con
trapposta a quella «cattiva». 
Mario Schimbemi, 70 anni, è 
stato un mito: uno dei «vec
chi», uno con la fama del mo
ralizzatore. Tanto che su di lui 
si puntò quando l'Ente Fscrol-
ìò nel 1988 sotto il peso della 
scandalo delle «lenzuola d'o
ro». L'ordine di custodia cau
telare, firmato dal gip Italo 
Ghitti su richiesta della procu
ra milanese, gli è stato notifi

cato ieri a Roma dalla Guardia 
di Finanza, verso l'una di not
te. La reazione di Schimbemi? 
Tranquillo anche se «perples
so». Prima è stato accompa
gnato nella caserma romana 
di via dell'Olmata. Alle 3.30 
era di nuovo a casa, agli arre-

' sti domiciliari e senza passa
porto. Dovrebbe essere inter
rogato venerdì prossimo, a Mi
lano. Eviterà i rigori di San Vit
tore, vista l'età. Con lui, è nel 
mirino anche l'ex direttore fi
nanziario della Montedison, 
Lino Cardarelli. 

Di certo Mario Schimbemi, 
secondo la pubblica accusa, 
non è stato affatto una com
parsa. I magistrati sospettano 
fortemente che abbia messo 
le basi della struttura estera 
segreta che per anni ha rici
clato centinaia di miliardi sot
tratti ai bilanci ufficiali delle 
Montedison. Schimbemi - ac
cusato di falso in bilancio, fal
se comunicazioni ed illegale 
ripartizione di utili, con l'ag-

' gravante di aver provocato un 
danno di rilevante gravità -
avrebbe costituito un «gruzzo
lo» di 500 miliardi. Il periodo è 
quello, a melò degli anni Ot
tanta, in cui è stato presidente 
della Montedison e della 
MEIHC, la holding svizzera 
che controlla società estere 
del gruppo. Schimbemi 

avrebbe prelevato illegalmen
te, occultando i documenti 
contabili, quei miliardi, dirot
tati fra il 1984 e il 1987 verso la 
MEIMV, società di Curacao 
(Antille Olandesi) controllata 
dalla MEIHC.. 

Che fine hanno fatto tutti 
quei soldi? 1 pm di Mani Pulite 
sospettano che siano finiti an
che nelle casse di alcuni parti
ti, quelli che all'epoca gover
navano. Nel capo d'accusa 
non si fa riferimento alla viola
zione della legge sul finanzia
mento pubblico dei partiti. Vi 
si legge invece che l'«Opera-
zione Curacao» fu orchestrata 
«per occultare indebiti pro
venti con il sospetto di conse
guenti dazioni di denaro a ter
ze persone». 

Dunque la Montedison, già 
prima della scalata Ferruzzi, 
aveva un solido apparato fi
nanziario occulto, antesigna
no del «sistema Berlini», dal 
nome dell'uomo-ombra di 
Gardini in Svizzera. E forse 
Raul Gardini non era ignaro 
del «buco» di 500 miliardi 
quando acquisi la Montedi
son. Proprio quell'apparato 
occulto, già oliato e funzio
nante, poteva far gola a chi 
voleva gestire in modo a dir 
poco disinvolto la finanza. 
Probabilmente è anche una 
delle chiavi di lettura degli av
venimenti successivi alla ge
stione Schimbemi, quando il 
pentapartito cercò, attraverso 
l'Eni, di «ingoiare» la Montedi
son. 

Guarda caso, è stata soprat
tutto la testimonianza di Gui
do Rossi, attuale presidente-
controllore della Montedison, ' 
ad aprire il capitolo Schimber
nì. Rossi, chiamato per salvare 
il gruppo dopo il naufragio dei 
Ferruzzi, deve recuperare ' 
1.165 miliardi delapidati dalle 

La camera spericolata di un manager che voleva 
scrollarsi di dosso i padroni. La parentesi alle Ferrovie 

Dalle scalate di Borsa 
al duro conflitto 
con Cuccia e Agnelli 
Carriera spericolata quella di Mario Schimbernì,' 
dall'apprendistato alla Bpd fino alla ribalta della 
Montedison, negli anni della finanza selvaggia. Dal
le scalate di Borsa al conflitto con Cuccia e con 
Agnelli la parabola di un manager che voleva scrol
larsi di dosso i padroni, sognando la «pubblic com
pany» anglosassone. La parentesi alle Ferrovie e poi 
la sfortunata avventura della Curdo. 

DARIO VENEQONI 

• • MILANO. Ah. la Montedi
son. Gratta nei conti del '92 e 
scopri ammanchi malamente • 
occultati per 700 miliardi e 
rotti. Scava un po' più a fondo 
negli armadi, ed ecco che sal
tano fuori temerari salti mor
tali per centinaia di miliardi, 
già 8 o 9 anni fa. La madre di 
tutte le porcherie chimiche 
della storia economica italia
na sembra risiedere 11 da sem
pre, nel palazzone ormai qua-1 
si deserto (e in vendita) di Fo
ro Buonaparte al 31, a Milano, 
a due passi dal Castello. * • 

Le facce di marmo dei vec
chi direttori generali della Edi
son, immortalate nei bassori- ' 
lievi posti a etema memoria 
all'ingresso, • : potessero •• si 
schioderebbero dal muro per 
andare a nascondersi, tanta 
deve essere la vergogna. Non 
bastavano i miracoli miliarda- ' 
ri dei Ferruzzi; non bastavano 
le truffe e i raggiri di Raul Gar
dini, che attorno alla Montedi
son era riuscito ad organizza
re una struttura occulta capa
ce di gestire centinaia e centi
naia di miliardi a esclusivo be
neficio della lamiglia e dei 
suoi amici. L'inchiesta che ha 

portalo agli arresti di Mano 
Schimbemi parla di gravissi
me irregolarità fin dagli anni 
d'oro della finanza libera e 
selvaggia, al biennio '85-'86 
che conobbe il grande boom 
della Borsa. 

Mario Schimbemi fu di que
gli anni uno dei massimi pro
tagonisti. Coetaneo di Cesare 
Romiti, con l'amministratore 
delegato della Fiat aveva con
diviso tutta la carriera, dagli 
studi in economia e commer
cio a Roma, fino ai primi im
pieghi, sempre in bilico tra 
l'industria privata e la finanza 
pubblica. Dopo l'esordio al 
Credito Italiano, gli impieghi 
alla Cementi Isonzo e all'I
nani, i due amici giunsero alla 
tappa decisiva della Bombrini 
Parodi Delfino, autentica 
scuola quadri dei managers 
italiani. 

E da qui, dalla Bpd, che Ro
miti ' e Schimbemi hanno 
compiuto il grande salto: uno 
verso la Fiat, via Alitalia; l'altro 
alla Montedison, via Snia e 
Montefibre. Qualcuno ha anzi 
voluto vedere, nelle spericola
te scalate lanciate a raffica da 
Schimbemi dalla tolda del ba

stimento di Foro Buonaparte, 
propno un desiderio di rivalsa 
- se non di vendetta - verso 
l'amico di un tempo, divenuto 
a Torino uno degli uomini più 
potenti del paese. 

Di certo gli anni di Schim
bemi alla Montedison non fu
rono tranquilli. Insediato al 
vertice da Enrico Cuccia (si 
disse che sarebbe stato il suo 
ultimo affare, ed erano 10 an
ni fa: lui, intanto, a 86 anni è 
ancora 11 nella sede di via dei 
Filodrammatici, oggi più che 
mai al centro del potere eco
nomico e finanziario del pae
se); insediato da Cuccia, di
cevamo, al vertice della Mon
tedison, Schimbemi intrawi-
de subito nell'assenza di qual
siasi norma moderna che go
vernasse il mercato 
finanziario italiano l'opportu
nità di un clamoroso sgam
betto. Lui. il manager, si sa
rebbe liberato de1 giogo im
postogli dai padroni, per di
ventare egli stesso padrone di 
se stesso. 

Erano davvero i favolosi an
ni Ottanta: la gente riscopriva 
la Borsa come fonte di inesau
ribile ricchezza, faceva la fila 
per partecipare ai colloca
menti delle nuove società, per 
versare i propri contributi agli 
aumenti di capitale. Il titolo 
Fiat sali in un biennio da po
che centinaia di lire a oltre 
16.000: un'età dell'oro duran
te la quale le rendite finanzia
rie raggiunsero livelli irripeti
bili. Tutti ricchi, tutti signori, 
bastava avere qualche decina 
di milioni da investire, e tanto 

peggio per quelli che non li 
avevano e che si dovevano ac
contentare dello stipendio per 
mantenere la famiglia. . 

È in quel clima che il presi
dente della Montedison orga
nizzò il grande colpo. 

Nella primavera delf85 par
li la prima vera scalata della 
Borsa italiana. Francesco Mi
cheli e Paolo Mario Leati 
(quest'ultimo poi divenuto 
celebre per aver portato al fal
limento la sua Lombardfin) 
individuano la preda: la Bi In-
vest della famiglia Bonomi. 
Carlo Bonomi, forte dell'al
leanza con gli Agnelli, con i 
Pirelli, con gli Orlando sotto la 
protezione dello stesso Cuc
cia, si sentiva al sicuro. Per fi
nanziare alcune operazioni ' 
giunse a vendere quote della 
sua società proprio agli scala
tori, che agivano nell'ombra. 
Quando si accorse dell'errore 
era troppo tardi: Micheli e 
Leati avevano raggiunto l'o
biettivo, rivendendo con largo 
utile il pacchetto di controllo 
della Bi Invest alla Montedi
son. 

Nel sonnecchioso giro della 
finanza milanese fu un auten
tico scandalo. Schimbemi, 
con i soldi della Montedison, 
aveva scalato la (inanziana di 
famiglia di uno dei suoi mag
gióri azionisti. Enrico Cuccia 
promise vendetta, Gianni 
Agnelli bollò l'operazione co
me un tradimento. 

Schimbemi. per parte sua, 
non fece una piega. Disse sol
tanto che l'acquisto della Bi 
Invest gli era sembrato un 
buon affare. Aveva raggiunto 

due obiettivi: si era scrollato di 
dosso la interessata «protezio
ne» di Cuccia e soci (che offe
si uscirono poco dopo dall'a
zionariato Montedison), e 
aveva messo le mani sul ricco 
scrigno dei Bonomi. Si trattava 
di un • immenso patrimonio 
immobiliare e soprattutto del
la quota di maggioranza rela
tiva (il 25%) della Fondiaria, e 
cioè del secondo gruppo assi
curativo del paese. 

Nell'estate successiva la 
clamorosa replica. Misteriose 
finanziarie estere (si disse per 
conto di Schimbemi, ma non 
fu mai possibile provarlo) 
partirono all'assalto della stes
sa Fondiaria. Con un investi
mento di circa 400 miliardi 
raccolsero circa il 12.5"'. del 
capitale della società, che gi
rarono ,alla Montedison per 
720 miliardi. Gli scalatori ave
vano quadagnato centinaia di 
miliardi in poche settimane. 
Molti dissero a mezza voce 
che Schimbernì doveva aver 
avuto la sua parte, ma questa 
accusa allora non fu provata. 

Mediobanca, che da sem
pre si occupava della gestione 
della compagnia, dall'alto del 
suo 15%, si trovò relegata in 
una posizione di trascurabile 
minoranza, Altro scandalo, 
più clamoroso del preceden
te. Gianni Agnelli coniò una 
delle sue più celebri frasi. «Bi 
Invest humanum, Fondiaria 
diabohcurn», disse, e a tutti fu 
chiaro che Schimbemi era or
mai in rotta di collisione l'inte
ro establishment. 

La vendetta di Cuccia si sa

rebbe dovuta consumare già 
l'anno successivo, l'87, con la 
scalata alla stessa Montedi
son. Mediobanca si rivolse a 
Carlo De Benedetti, e questi 
elaborò l'idea di lanciare 
un'Opa sulla società chimica, 
per rilevarne il controllo. Ma 
la voce giunse a Raul Gardi-
ni.il quale bruciò tutti con uno 
scatto dei suoi: in due giorni 
rilevò in Borsa, senza riguardo 
per il prezzo, tante azioni 
quante ne bastavano per di
ventare il primo azionista. De 
Benedetti si ritirò, vendendo al 
ravennate la sua quota. Gli al
tri grandi azionisti, uno dopo 
l'altro, fecero altrettanto, e 
Gardini si trovò padrone asso
luto della Montedison. 

Schimbemi però era sem
pre 11. I Ferruzzi di chimica 
non ne sapevano niente e 
avevano bisogno della sua 
competenza. E quello li ripa
gò della fiducia con il più au
dace dei piani: cominciò una 
campagna acquisti forsenna
ta, con l'intento di sfiancare le 
casse dei ' nuovi padroni. 
Quando i Ferruzzi non ce l'a
vrebbero fatta più, la Montedi
son avrebbe dovuto realizzare 
un aumento di capitale, e 
Schimbemi avrebbe fatto en
trare dei suoi amici nella so
cietà, diluendo la quota di 
Gardini. 

Nel dicembre dell'88 que
sto assurdo braccio di- ferro si 
concluse con la capitolazione 
di Schimbemi. Gardini lo con
vocò e gli disse che gli pareva 
giunto il momento di assume
re in prima persona la respon
sabilità della guida del gruppo 

in cui la sua famiglia aveva 
impegnato tutte le proprie ri
sorse. E Schimbemi si dimise. 
Ma a ben vedere la sua teme
raria manovra aveva già semi
nato il virus che poi ha portato 
il gruppo Ferruzzi al collasso. 
Dei debiti contratti allora, in
fatti, la Montedison non si è 
ancora liberata oggi. 

Lasciato il palazzone di Fo
ro Buonaparte Schimbemi ri
levò una finanziaria, la Fin-
centro, con la quale nell'otto
bre '88 acquistò la Curdo Edi
tore, già in grave crisi. 

Il mese successivo Ciriaco 
De Mita lo nominò commissa
rio straordinano delle Ferro
vie. Era il ritomo nel grande 
giro, nuovamente nell'area 
pubblica. Schimbemi mise a 
punto un piano di tagli mas
sicci, di dismissioni e di liqui
dazione di gran parte del pa
trimonio immobiliare per tra
sformare le Fs in Spa. Fu un 
periodo agitatissimo. con le 
Ferrovie che uscivano dalla 
gestione Ligato. Ma anche 
questo , progetto non ebbe 
successo: in conflitto con il 
ministro dei Trasporti Prandi-
ni (era il '90, sembra un seco
lo fa), Schimbemi fu costretto 
alle dimissioni. 

Tornò ad occuparsi della 
Curdo, ma anche qui senza 
fortuna. Il suo piccolo impero 
editoriale, sopraffatto dalla 
crisi, ha dovuto chiedere nel
l'ottobre scorso l'amministra
zione controllata. La sua 
esposizione nei confronti del 
sistema bancario ammontava 
a ben 2223,8 miliardi. Chi di 
debiti ferisce... 

precedenti gestioni. Cinque
cento sono quelli che hanno 
inguaiato Schimbemi, scovati 
nelle pieghe del bilancio dalla 
Deloite &Touche, una società 
di certificazione «arruolata» da 
Rossi. Il presidente ha segna
lato la circostanza alla magi
stratura, nella speranza di re
cuperare il maltolto e offrire 
garanzie alle banche e ai part-
ners stranieri che temono per 
le sorti della Montedison. Gui
do Rossi ha consegnato ai pm 
anche una relazione di Raul 
Gardini, successore di Schim
bemi alla presidenza della 
Montedison, rinvenuta in Foro 
Buonaparte, sede del gruppo. • 
Inoltre un altro ex presidente 
della Montedison, Giuseppe 
Garofano, ha fornito clementi, 
cosiccomc altri ex compo
nenti del consiglio di ammini
strazione. 

Per altro il «sistema Schim
bemi» offre anche qualche 
novità sul piano tecnico. Giu
seppe Berlini, uomo dei Fer
ruzzi e di Gardini, gestiva so
prattutto finanziamenti attra
verso il «back to back»; a 
Schimbemi, secondo l'accu
sa, • piacevano anche gli 
«swaps», termine inglese che 
letteralmente significa «scam
bi». Il «back to back» consiste
va nell'effettuazione da parte 
della Montedison, o di società 

controllate, di depositi in ban
che straniere con la sola fun
zione di garantire equivalenti 
e contestuali finanziamenti 
delle stesse banche a favore di 
società controllate da Berlini e 
quindi, occultamente, dalla 
stessa Montedison. Le società 
di Berlini non estinguevano il 
debito con gli istituti bancari 
che le avevano finanziate, co
sicché l'uomo-ombra si tene
va i soldi ottenuti in prestito; e 
le banche tacevano, perché 
non restituivano comunque 
quelli avuti ufficialmente dalla 
Montedison. Ecco costituiti i 
tondi neri, con un solo rischio, 
quello di non vedersi restituire 
il denaro dal fiduciario. 
Schimbemi puntava anche 
sugli «swaps». metodo noto 
ne! mondo della finanza ita
liana, tanto che è stato conia
to l'orrendo neologismo 
«svuoppare». È un gioco d'az
zardo: si promette uno scam
bio di valuta a un certo prezzo 
entro un periodo determina
to. Se la previsione è azzecca
ta si guadagna molto e il rica
vato può trasformarsi in (ondi 
neri, perchè si tratta di con
tratti basati solo sulla fidvr:-. 
tra big dell'alta finanza. In ca
so di errore, si perdono mon
tagne di denaro. Ma i magi
strati ritengono che Mano 
Schimbemi non abbia mai 
sbagliato. 

Ancona, Ix>ngarini 
ora tira in ballo 
De Mita e Tanzi 
• i ANCONA. Un'iniezione di 
miliardi per «salvare» Odeon Tv 
e creare una rete televisiva 
«amica». ProtagonisU della vi
cenda, che risalirebbe a sei an
ni fa, sarebbero l'allora pro
prietario di Odeon nonché pa
drone della Parmalat, Calisto 
Tanzi, in veste di «beneficato», 
il suo amico Cinaco De Mita, 
allora segretano della Demo
crazia Cristiana, in qualità di 
intermediano, mentre a sbor
sare i quattrini sarebbe stato il 
costruttore-editore anconeta
no Edoardo Longanni. Sareb
be slato proprio quest'ultimo, 
secondo indiscrezioni trapela
te negli ambienti giudiziari del 
capoluogo marchigiano, a tira
re in ballo De Mita e Tanzi, i 
cui nomi figurerebbero nei ver
bali degli interroRatori cui l'ex 
proprietario delle «Gazzette» 
ed ex titolare dei piani di rico
struzione di Ancona, Macerata 
e Ariano Irpìno in provincia di 
Avellino - e imputato per truffa 
ai danni dello Stato - è stato 
sottoposto nelle ultime setti
mane. 

Nei suoi incontri in luoghi • 
sconosciuti con il sostituto pro
curatore della Repubblica di 
Ancona Vincenzo Luzi, Longa-
rini avrebbe raccontato che, 
nel 1987, Tanzi lo avrebbe ac

compagnalo da Ciriaco De Mi
ta, il quale gli avrebbe chiesto 
di intervenire in favore dello 
stesso Tanzi, pesantemente in
debitato nella gestione del net
work «Odeon Tv». Secondo il 
racconto fatto a Luzi. Longan
ni avrebbe versato nelle casse 
di «Odeon Tv» circa 40 miliardi. 
Una cifra importante, che 
avrebbe portato il costruttore 
marchigiano al vertice del con
siglio d'amministrazione del 
network. Longanni. nel Irat-
tempo, avrebbe dovuto ottene
re un appoggio per l'.ipprova-
zione, in seguito mai avvenuta, 
di due decreti legge che avreb
bero dovuto sbìoccare alcuni 
fondi destinati al finanziamen
to degli scandalosi piani di ri
costruzione, che un.j recente 
legge ha peraltro finalmente 
azzerato, bloccando uno sper
pero di migliaia di miliardi che 
andava avanti da decine d'an
ni. Scopo ultimo dell'opeiazio
ne di finanziamento di «Odeon 
Tv» sarebbe stato la creazione 
di un polo televisivo di area de
mocristiana. L'esperienza di 
Longarini all'intento di 
«Odeon Tv», tuttavia, sarebbe 
durata poco- il costruttore 
avrebbe lasciato il nt'tuKjrUcir
ca un anno dopo il suo ingres
so. 

ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO ANTIMAFIA 

Presenta il libro di GIANNI CIPRI ANI 
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Duro intervento del capo dello Stato 
nel corso di un convegno sul Csm 
«Attenti all'esaltazione eccessiva 
delle funzioni del pubblico ministero» 

*•':' "«v • • » 
in Italia 

s e . •;"•?."'"•'? "»«7;r 
-j'fry 

«Un abuso di carcerazione preventiva» 
Critiche alla Procura di Roma 
Galloni: «L'autonomia dei giudici 
è il cardine di una democrazia» 

«Magistrati, basta con gli eccessi» 
Scalfaro: «Temo che i pm cadano sotto il potere esecutivo» 
Oscar Luigi Scalfaro critica le «storture» e le «esalta
zioni» dei magistrati. Abuso di carcerazione preven
tiva, eccessivo protagonismo dei pubblici ministeri, 
conflitti all'interno delle procure (esplicito il riferi
mento a quella di Roma), «Dico queste cose perchè 
ho paura: ho paura che il pm cada agli ordini dell'e
secutivo». Galloni, vicepresidente del Csm: «L'auto
nomia dei giudici è sacrosanta». 

OIAMPAOLOTUCCI 

M ROMA. Stiamo molto at
tenti all'esaltazione eccessiva 
delle funzioni del pubblico ' 
ministero. 

Questa frase, che appare 
duramente critica nei con
fronti della magistratura in
quirente, è stata pronunciata 
da Oscar Luigi Scalfaro. Un ' 
attacco, tanto inatteso quan
to autorevole,.' ai • giudici? 
«Parlo perchè ho paura», ha < 
spiegato il presidente della 
Repubblica. Argomentando: 
temo che i magistrati possa
no pagare a caro prezzo, do
mani, le «esagerazioni» e le 
«esaltazioni» di oggi. Li crìtica 
- dunque - per difenderli, li 
sgrida per proteggerli, li rim
provera per evitar loro brutte . 
e irrimediabili sorprese. .-,s-

. Scalfaro ha affrontato que
sti temi durante un convegno 
sul Csm, che si è svolto ieri 
mattina a Roma. ; «Stiamo 

molto attenti all'esaltazione 
eccessiva delle funzioni del 
pubblico ministero. Il proces
so è un fatto di estremo equi
librio - ha proseguito - . La 
riforma del codice di proce
dura penale ha in un certo 
senso aumentato la caratteri
stica di parte del pm. Quindi, 
occorrerebbe un equilibrio 
tra pm e difesa. Un'eventuale 
posizione di eccesso del pm 
su chi ha compito giudicante 
è una stortura». Una stortura, 
secondo il capo dello Stato, è 
anche l'abuso di carcerazio
ne preventiva: «La carcera
zione prevantiva deve essere 
un'eccezione, perchè tocca 
la persona nel bene massimo 
che ha. Le norme attuali ci 
consentono e ci spingono a 
dire che essa non può essere • 
la regola». Né va usata per 
estorcere confessioni. 
• Eccesso di carcerazione 
preventiva e «protagonismo» 

Il presidente della Repubblica. Oscar Luigi Scalfaro 

del pubblico ministero. Difet
ti imputati più volte, nell'ulti
mo anno, ai magistrati del 
pool «Mani pulite». Scalfaro, 
che evita di far nomi, avalla 
quelle critiche? «Io parlo cosi 
perchè ho paura. Ho paura 
come capo dello Stato, come 
ex magistrato e come cittadi
no. Temo che un giorno ven

ga, sul piano politico, un'on
data di ritomo e che il pm ca
da agli ordini dell'esecutivo. 
Il che vorrebbe dire fare un 
salto indietro di migliaia di 
anni, quanto a civiltà giuridi
ca. Ho paura e ho il dovere di 
dirlo. A difesa della magistra
tura nella quale credo fortis
simamente». 

E, sempre «a difesa della ma
gistratura», entra nel merito, 
benché per allusioni, delle 
polemiche che stanno dila
niando la procura di Roma. • 
Riflettendo, infatti, sulla ne
cessità di un maggiore coor
dinamento nelle procure e 
tra procure (l'eccesso di au
tonomia dei pm rischia di 

Salvatore Di Matteo accusa Totò Cancemi di aver partecipato all'omicidio di Salvo Lima 
E il killer pentito racconta: «Sergio, dal Tribunale, m'informava sugli ordini di cattura» 

«A Palermo una talpa in Procura» 
Santino Di Matteo accusa un altro pentito, Totò 
Cancemi, di aver partecipato, con Calogero Ganci, 
al delitto Lima. Ancora rivelazioni di collaboratori 
della giustizia che forniscono particolari delle stragi 
e accusano altri uomini d'onore. Marino Mannoia 
dice: «Tra gli attentatori di Chinnici c'era Pietro 
Aglieri». Una talpa nel palazzo di Giustizia avvertiva i 
boss: stanno emettendo ordini di cattura. 

RUGGIRÒFARKAS 

• i PALERMO. Trenta ottobre, 
ore 14: davanti ai sostituti Ilda 
Boccassini, Fausto Cardella e 
Carmelo Petralia c'è Santino Di 
Matteo, da Altofonte, pentito di 
mafia, dai suoi amici chiamato 
«Mezzanasca». Ha appena fini
to di focalizzare per i magistra
ti le sequenze della strage di 
Capaci. Ha descritto il radioco
mando, ha specificato che uno 
dei telefonini della strage era 
un «Nokia city», ha raccontato 
che travasando l'esplosivo nei 
bidoni ha sentito «un lieve bru
ciore al naso», ha rivelato che 
Leoluca Bgarella -non fuma si
garette, ma di tanto in tanto si
gari». Poi ha aggiunto: «Altra 
circostanza che sono venuto a 

conoscere da Gioè Antonino 
(presunto mafioso morto sui
cida lo scorso luglio nella cella 
di Rebibbia ndr) e riguardante 

' Salvatore Cancemi è la se
guente: lo stesso avrebbe par
tecipato assieme a Calogero 
Ganci all'omicidio dell'onore
vole Lima. Non mi è stato spe
cificato il ruolo di Cancemi e 
cioè se è stato l'esecutore ma
teriale o uno degli esecutori 
materiali, oppure se solo pre
sente quel giorno come mac
china d'appoggio o altra attivi
tà di copertura del commando 
che esegui l'omicidio». 

Pentito contro pentito. Altri 
verbali, altre dichiarazioni rac
colte dai magistrati che cerca

no di fare di ordine nel caos 
delle stragi, dei delitti eccellen
ti, delle commissioni di Cosa 
nostra che cambiano ad ogni 
stagione come la pelle di un 
camaleonte. Cercano i pm di 
non cadere nei tranelli che for
se i mafiosi stanno preparan
do, nelle trappole di falsi e pi
lotati collaboratori. Totò Can
cemi, che la scorsa estate si fe
ce arrestare perchè deciso a 
raccontare i fatti suoi e di Cosa 
nostra, era già stato inserito nei 
ventiquattro ordini di custodia 
cautelare che riguardavano i 
presunti mandanti del delitto 
Lima. Santino Mezzanasca ri
vela il nome di Ganci e attribui
sce al boss di Porta Nuova un 
ruolo che possiamo definire 
«operativo» nell'assassinio. 

Cancemi ha spaccato gli ap
parati investigativi, ha diviso gli 
esperti, c'è chi dubita che sia 
un vero pentito perchè lira fuo
ri da quell'organismo decisio
nale che è la cupola mafiosa il 
suo ex capo Pippo Calò: «Face
va parte della commissione fi
no al suo arresto». Come dire: 
non lo accusate di fatti avvenu
ti dopo il marzo 1985. Chi cre

de a Cancemi? Gli investigatori 
non parlano a viso scoperto. 
Lo fa Carmine Mancuso, sena
tore della Rete, ex poliziotto a 
Palermo, che di questi proble
mi è conoscitore: «Gli uomini 
della Dia hanno dei dubbi sul 
pentito, non gli credono com
pletamente. I carabinieri del 
Kos invece si, per loro Cance
mi è un collaboratore sicuro». 

Sta di fatto che il macellaio 
di Porta nuova con i magistrati 
ha parlato, si è autoaccusato 
della strage di Capaci, ha indi
cato i complici seppur- con 
qualche differenza nei ruoli ri
spetto al racconto di Santino 
Di Matteo. Parla di un uomo 
che abita nel palazzo di via 
D'Amelio dove vive la madre 
di Paolo Borsellino. Suggerisce 
che si indaghi su di lui. Rivela 
la presenza di una presunta 
talpa nel palazzo di Giustizia 
palermitano: «Sergio ... lavora 
in tribunale. Non è combinato. 
Qualche volta gli ho chiesto 
qualche favore e qualche in
formazione dall'interno del tri
bunale che egli mi ha dato, per 
esempio circa voci su probabi
li emissioni di mandati di cat
tura. È stata proprio questa 

persona a consentirmi la lati
tanza rispetto all'ultimo pro-
veddimcnto restrittivo relativo 
all'omicidio di Salvo Lima». 
Racconta anche l'agghiaccian- • 
te brindisi alla morte di Falco
ne: «Riina stappò una delle 
due bottiglie di champagne. 
Dopodiché sollevando il calice 
disse: "Brindiamo perchè tutto 
è andato bene". Tutti i presen
ti, Raffele Ganci, Giovanni Bru
sca, Michelangelo La Barbera, 
Salvatore Biondino ed io be
vemmo senza fare commenti». 
C'era anche Leoluca Bagarel-
la. Cancemi cerca di dissipare 
anche i dubbi sulla misteriosa 
scomparsa di Bernardo Pro-
venzano, il numero due dei 
corleoncsi: sapeva dcll'atten-' 
tato a Capaci e fino a quella 
data era vivo perchè lo incon
trò due volte. 

Un altro pentito. Francesco 
Manno Mannoia, fornisce in
vece particolari inediti sulla 
strage di via Pipitone Federico, 
nel luglio 1983: «All'uccisione 
del consigliere istruttore Rocco 
Chinnici partecipò attivamente 
Pietro Aglieri». Questo nome ri
toma prepotentemente anche 
nella strage di via D'Amelio. 

Parla Louis Freeh, direttore dell'Fbi, alla vigilia del suo viaggio a Roma, Palermo e Bonn 
«Lo faccio anche per onorare la memoria dei miei amici Falcone e Borsellino e per mia madre» 

«La mia crociata contro la mafia» 
«Contro la Mafia per gli amici Giovanni e Paolo, e 
per mia madre». Louis Freeh, il direttore dell'FBI no
minato da Clinton introduce anche l'elemento del 
«fatto personale» nel lanciare una crociata interna
zionale contro la criminalità organizzata alla vigilia 
del viaggio a Palermo, Roma e Bonn. «Pronti a colla
borare anche su Tangentopoli se le autorità' italiane 
ce lo chiedono», aggiunge. 

- D A L NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEOMMUND GINZBERG 

' e quindi puzzava di mafia». 
Cosi, con questa nota molto 

intima, per dire che nella sua 
lotta contro la mafia c'è anche 
un elemento di «fatto persona
le», Louis Freeh ha esordito ieri 
una conferenza stampa con
vocata nel suo ufficio all'FBI 
per illustrare il viaggio che si 
appresta a compiere in Euro
pa. L'uomo nominato da Clin
ton alla testa dell'Agenzia in
vestigativa federale Usa arrive
rà a Roma sabato, volerà a Pa
lermo domenica per parteci-

M NEW YORK. «Mia ' nonna 
era nata ad Avellino. Mia ma
dre, emigrata ragazzina negli 
Stati uniti, cresciuta a New 
York, mi raccontava del senso 
di paura che suscitava il solo 
menzionare la "Mano nera". 
Ma devo anche raccontare che 
quando cercò all'età di 18 anni 
di farsi assumere da un'azien
da di Wall Street le dissero che 
si scusavano, la giudicavano 
perfettamente dotata e capa
ce, ma non potevano assumer
la perchè era di origine italiana 

pare ad una cerimonia di com
memorazione dei giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Bor
sellino e annunciare una sene 
di iniziative comuni Italia-Usa 
nella lotta contro la mafia, 
quindi si recherà in Germania, 
a Bonn, per mettere l'accento 
sulle nuove dimensioni inter
nazionali della sfida alla crimi
nalità organizzata, in partico
lare sullle nuove capitali nel
l'est europeo di quello che la 
copertina del settimanale 
«Newsweek» definisce «Mafia 
globale», planetaria. 

Tema centrale dei suoi in
contri in Italia, con i ministri 
dell'Interno Mancino e quello 
della Giustizia, Conso, con i re
sponsabili della polizia e degli 
altri servizi, l'intensificazione 
del tipo di coopcrazione che 
ha contribuito all'identificazio
ne degli assassini di Falcone. 
Contro la mafia cui l'ha giurata 
anche in nome degli «amici 
Giovanni e Paolo», rievocati 
frequentemente, di sua nonna 

e di sua mamma. Tenendo 
ben presente che se «il fato dei 
nostri due Paesi, Usa e Italia, è 
hgato», in America mafia vuol 
dire soprattutto droga e crimi
nalità violenta legata allo spac
cio della droga, in Italia anche 
qualcosa di più, minaccia la 
base stessa dello Stato e della 
convivenza democratica. 

Gli è stato chiesto se si occu
perà anche dei rapporti tra 
malia e politica. «Mi atterrò 
pincipalmente ai temi connes
si al narco-traffico. Ma se dai 
miei interlocutori italiani viene 
sollevata questa questione non 
intendo sottrarmi. Il fenomeno 
mafioso ha evidenti collega
menti con la sefera della politi
ca e quella del terrorismo. Noi 
siamo pronti a mettere a di
sposizione tutte le nostre nsor-
se, dai nostri laboratori alle no
stre tecniche finanziarie e anti
riciclaggio», ha risposto Freeh. 

L'impegno vale anche per 
Tangentopoli e le inchieste 
connesse?, hanno insistito col 
direttore dell'FBI. «Sarei tenuto 

a farlo, in base ai nostri accor
di di cooperazione, se mi ve
nisse chiesto dalle autorità ita
liane. C'è un tema certamente 
a cavallo tra le questioni della 
criminalità organizzata e quel
le della criminalità economica: 
quello della corruzione mafio
sa. Comunque tenete presente 
che anche se una collabora
zione fosse già in atto non po
trei in questo momento parlar
ne a voi giornalisti». 

Stiamo vincendo la lotta alla 
mafia? «Da voi in Italia ci sono 
stati recentemente progressi 
fenomenali. Non sarei in grado 
di trovare abbastanza parole 
per elogiare i giudici, le autori
tà di polizia, tutti coloro che 
hanno contnbuito a vincere le 
ultime battaglie, e, in pantcola-
re i giovani e la popolazione 
che a Palermo, in Sicilia e al
trove è scesa in piazza per dire 
basta e onorare i miei amici 
Giovanni e Paolo. L'elemento 
decisivo " slata questa spinta 
dalla base, che è riuscita ad 
isolare i criminali e dare forza 

«esautorare procuratori, ag
giunti e procuratori genera
li) , Scalfaro dice che «non è 
costituzionalmente corretta 
neanche l'idea che la scelta 
delle responsabilità sia affi
data ad un computer». Si dà il 
caso che al sostituto procura
tore romano Antonino Vinci 
l'incarico di seguire l'inchie
sta sui fondi neri del Sisde è 
stato assegnato proprio da 
un computer. Sistema impar- * 
ziale, neutro, «apolitico»? No, 
secondo il presidente della 
Repubblica: si tratta di una 
fuga dalle responsabilità. Pa
role dedicate - cosi sembra -
a Vittorio Mele, procuratore 
capo di Roma, che siede in 
seconda fila. Visibilmente te
so. 

Alla fine del suo interven
to, Scalfaro parla del Consi
glio superiore della magistra
tura. «Il Csm - dice - non puO 
essere una terza assemblea 
legislativa o poltica». Si tratta 
di una citazione. Da Cossiga. 
Il quale - è bene ricordarlo -
ebbe, quand'era presidente 
della Repubblica, uno scon
tro furibondo con l'organo di ' 
autogoverno • dei giudici. 
Scalfaro, però, mitiga imme
diatamente l'estremismo po
lemico contenuto nella cita
zione cossighiana: . «Certo, 
non si può dire al Csm: tu de

vi solo amministrare». Anche 
in questo caso, dunque, un 
appello all'equilibrio. Un ap
pello al rigore, infine, per i 
magistrati che giudicano un 
proprio collega: la gente de
ve vedere che «il metro è 
uguale per tutti». 

Un discorso forte, si dice
va. Altrettanto forte è quello 
che viene subito dopo. A par
lare, è il vicepresidente del 
Csm, Giovanni Galloni. Che 
difende con nettezza i giudi
ci: «Se il nostro sistema vuol 
restare democratico, vanno 
salvaguardati due principi: la 
priorità del Parlamento e l'in
dipendenza e l'autonomia 
della magistratura». Quanto 
al Csm, «va lasciata intatta la 
sua funzione di governo dei 
magistrati e, al suo intemo, 
va mantenuta la prevalenza 
numerica dei membri togati 
(giudici, ndr.) sui laici (poli
tici, ndr.)». Il pubblico mini
stero, infine: vero, è figura di 
parte, nel nuovo processo 
penale; vero, sarebbe auspi
cabile definirne meglio fun
zioni e garanzie, ma ciò «non 
incrina il principio costituzio
nale per il quale il pm è sotto
posto soltanto alla legge». 
L'impressione sarà sbagliata, 
ma Galloni sembra replicare 
polemicamente ad alcune 
delle affermazioni fatte da 
Scalfaro. 

A fianco 
nuovo 

capo dell'Fbi, 
Luois Freeh; 
sopra, il corpo 
di Salvo Lima 

alle istituzioni. Certo è tutt'altro 
che finita. Dobbiamo ancora 
sferrare il colpo decisivo alla 
bestia, perchè è si mortalmen
te ferita ma non ancora del tut
to sconfitta». . 

Pensa che dalle privatizza
zioni possa venire anche una 
nuova occasione di riciclaggio 
per il denaro mafioso' «Su 
questo non sono in grado di n-
spondere. Ma nel caso della 
Pizza connection, su cui ho la
vorato, in quattro anni erano 
riusciti a riciclare 60 milioni di 
dollari tramite le pizzerie». 

A guardare e sentire il 43en-
ne Freeh, faccia acqua e sapo
ne che ricorda quella del no
stro Di Pietro, viene da pensare 
che un direttore dell'FBI cosi, 
in questo momento di diffiden
za generalizzata verso le istitu
zioni, comprese quelle che do
vrebbero proteggerci, Clinton 
l'avrebbe dovuto inventare se 
non lo trovava. Aria da duro e 
insieme da padre di famiglia, 
con moglie giovane, quattro fi

gli, uno tanto Piccolino che il 
giorno della nomina da parte 
di Clinton l'aveva dovuto tene
re in braccio. Un pò Elliott 
Ness della crociata anti Al Ca
pone degli Intoccabili a Chica
go, un pò San Francesco, 
apassionato com'è di animali. 
Chierichetto e boy scout, cre
sciuto a North Bergen nel New 
Jersey, e insieme giurista. Ma
gistrato rRispettoso delle rego
le, quasi garantista, uno su cui 
gira persino l'aneddoto che 
una volta che doveva arrestare 
un mafioso gli telefono dicen
dogli: «Non voglio farlo davanti 
ai tuoi figli, costituisciti». E, al 
tempo stesso uno che da agen
te andava spesso all'assalto 
con la pistola in mano. Uno in-
(ione che sul lavoro riesce ad 
essere spietato anche coi suoi 
più stretti collaboratori. Per pri
ma cosa, appena arrivato all'F
BI ha licenziato 50 dirigenti, 
spedendo poi quello che l'ave
va aiutato a stendere la lista a 
dirigere l'ufficio di Anchorage, 
sperduto in Alaska. 

Mercoledì 
Hdicenìl.r'-199.S 

Unificati i filoni dei fondi 
ordinari e di quelli riservati 
Il coordinamento affidato 
all'«aggiunto» Michele Coirò 

Inchiesta Sisde 
«Rimosso» 
il pm Vinci 
Vinci esce dall'inchiesta sui fondi del Sisde. A po
che ore dall'intervento di Scalfaro al Csm, Mele ha 
deciso: via il Pm che accusa i colleghi, il filone sui 
fondi ordinari viene unito a quello sui fondi riservati. 
Ma Torri e Frisani ora saranno coordinati da Coirò, 
che lascia il filone sull'ipotesi di attentato alla Costi
tuzione. Continuerà a occuparsene il pool dell'ever
sione, ma con lo stretto controllo dello stesso Mele. 

• • ROMA Svolta «tecnica», 
ma importante, nell'ambito 
delle inchieste s'jl caso Sisde. 
A cinque giorni dalla lettera in 
cui il Pm Antonino Vinci de
nunciava «scorrettezze» dei 
colleghi e a poche ore dall'in
tervento di Scalfaro. il procura
tore capo di Roma Vittorio Me
le ha deciso: quel Pm, peraltro 
già criticato per non aver ap
profondito, un anno fa, il tema 
«fondi riservati», esce ufficial
mente dall'Inchiesta. Non si 
occuperà più dei fondi ordina
ri Sisde che recentemente il 
computer gli aveva assegnato. 
e il lavoro sarà unificato a 
quello sui fondi neri. Ma non 
saranno più Torri e Frisani da 
soli a gestire le indagini. A con
durle e coordinarle Mele ha in
fatti messo il procuratore ag
giunto Michele Coirò. Come a 
dire che se a Vinci viene dato 
torto, a Torri e Fnsani non si dà 
ragione. In più, per la terza in
chiesta, quella sull'ipotesi di 
attentato agli organi costituzio
nali scaturita dalle dichiarazio
ni di Broccoletti e soci sul capo 
dello Stato, Mele ha deciso, 
avendo spostato Coirò a gesti
re l'altro filone, di assegnarla a 
se stesso. In pratica, il procura
tore capo lascia le indagini al 
pool dei titolari (Salvi. lonta, 
Saviotli, Cesqui e Piro), ma 
con la precisa disposizione di 
informarlo a ogni mossa. 

L'inchiesta è stata riorganiz
zata, insomma, e la linea è 
chiara: sono stati rafforzati i 
canali di controllo su tutti i filo
ni d'indagine. Nel merito della 
quale, intanto, emergono par
ticolari dell'interrogatorio di 
Matilde Martucci. Riguardano, 
di nuovo, il tentativo che sa
rebbe stato fatto un anno fa 
per salvare il Sisde da ogni in
tervento della magistratura: 
nell'ultimo interrogatono. l'ex 
segretaria di Malpica avrebbe 
conlermato che nel dicembre 
del '92 ci fu una riunione tra il 
capo di gabinetto del ministe
ro dell'Interno Raffaele Lauro e 
i dingenti del Sisde. Si sarebbe 
parlato del pnmo rinvenimen
to, fatto da Vinci, di svariati mi

liardi su conu correnti perso
nali degli agenti segreti finiti 
poi sotto inchiesta. In quella 
riunione si sarebbe deciso di 
dare ai giudici una falsa giusti
ficazione per quelle somme. E 
qualcuno avrebbe assicuralo 
che la vicenda sarebbe slata ri
solta negli uffici della procura 
romana. La donna avrebbe 
parlato anche di un'altra riu
nione, successiva, in cui si sa
rebbe valutato come «pericolo
so» l'intervento del Pm Leonar
do Frisani e del maggiore Ca-
taldi del Ros, che stavano co
minciando a indagare sui fon
di riservati mentre Vinci aveva 
già chiuso una pnma istrutto
ria. 

Ma la Martucci avrebbe col
laborato anche sul resto, am
mettendo una sua «gestione 
privatistica» dei soldi del Sisde 
e parlando di parecchi viaggi 
in Argentina. Viaggi di vari fun
zionari del servizio civile a cui 
vane volte la Martucci avrebbe 
partecipato. L'ex segretaria 
avrebbe anche parlato di un 
suo viaggio «speciale», con l'in
carico di portare denaro ai ser
vizi segreti argentini. Circo
stanza che per ora non avreb
be trovato riscontri (ci sarebbe 
anzi il sospetto che i soldi sia
no stati usali per investimenti 
immobiliari), ma i magistrati 
ora vogliono chiarire, e il pro
curatore aggiunto Tom stareb
be valutando la possibilità di 
svolgere una rogatoria in Ar
gentina. Oltre a ipotizzarne 
un'altra in Svizzera, per fare 
accertamenti su degli sposta
menti di Michele Finocchi, uno 
dei pnncipali indagali dell'in
chiesta. Il nome di Finocchi è 
emerso anche nelle indagini 
sull'omicidio di Alberica Filo 
della Torre: in passato. Finoc
chi e la donna avrebbero fatto 
un viaggio insieme propno in 
Svizzera. 

Infine, si attende il rientro in 
Italia di Maunzio Broccoletli. 
arrestato pochi giorni fa a 
Montecarlo. I magistrati chie
sero subito la sua estradizione 
e da ieri il suo difensore. Nino 
Marazzita. è a Montecarlo. 

LAUTA M A N C I A 
a chi fornirà notizie circe 

autocarro frigo Fiat Daily 
targa MO 627167 
con insegne «GISAL» 

Telefonare: 059/53.74.87 - 55.34.13 

CAMPAGNA D'AZIONE DEL GRUPPO DEL 
PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO 

Solidarietà, diritti, tolleranza 
La nostra Europa senza razzismo 

Roma, 9-11 dicembre 19S3 

9 dicembre, ore 9.30 - Teatro de'Satiri (P. Grotta Pinta). Assem
blea studenti con proiezione di -Teste rasate» di Claudio Fracasso 
con la partecipazione di: on. C. De Piccoli, P Napoletano, L. Fio
rentino. R. Drudi, S. Molman, M. Tognazzi e il regista, 
9 dicembre, ore 17.00 - Casa della Cultura (Lgo Arenula, 26). 
Incontro con le associazioni ebraiche 
9 dioembre, ore 19.00 - Teatro Stellarlum (Via Lidia, 44). Con
certo con Kunsertu. Aimamegretta, M Prodini, Gruppo Volante di 
Stefano Disegni. 
10 dicembre, ore 10 - Casa della Cultura (Lgo Arenula, 26). 
Incontro con le Associazioni degli immigrati 
10 dicembre, ore 16.00 - Teatro de' Satiri (P. Grotta Pints). 
Assemblea Nazionale di Nero e Non Solo • Apertura dei lavori 
10 dicembre, ore 20.30 - Residence di Ricetta (Via di Pipetta). 
Forum antirazzista con la partecipazione di U. Boggero. N Sotti-
glien, A. Buffardi, G. Ciotfr&oi, S. Costa, M. D'Alema, don L. DI Lie-
gro, P. Fassino, A.B. Faye, V. Foa, T Gutierrez, S. Magnabosco, 
C. Mancina, F. Mannaro, E. Mattina, N. Mebrak Zaidi. P. Napoleta
no, L. Pennacchi, P. Pitagora, M. Plastmo, G. Rasimelli. N. Zmga-
retti, S. Bonsanti. G. Caldarola 
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Politica 
p _ tfjil Lunghissimo vertice dei capi, poi Mino va da Scalfaro 
jU i h Dall'assemblea del 18 gennaio nascerà il Partito popolare 

Come futuro segretario la sinistra vorrebbe D'Antoni 
Lo scudocrociato indica come premier l'uomo dei referendum 

|M«m,i 7ru 

La De si raccoglie dietro Segni 
«Ma non sciogliamo le righe». Martinazzoli convinto a restare 
La De candida Segni per palazzo Chigi, aderisce al 
suo patto elettorale, ma vuole mantenere la sua 
identità e il 18 gennaio nasepra il Partito popolare 
Martinazzoli (ieri ha ventilato le dimissioni) e i suoi 
collaboratori hanno messo a punto il percorso co
stituente Un'ambiguità Segni nel suo progetto non 
vuole adesioni di partiti Appello del segretario, che 
si richiama anche a Moro Gli succederà D'Antoni7 

ROSANNA LAMPUCNANI 

• B KOMA Ux De c a n d i d a Ma 
n o Senni a p r e m i e r vuo le c o 
struire un a l l eanza e le t tora le 
c o n i Popolar i m a a q u e s t o a p 
p u n t a m e n t o vuole a n d a r c i c o n 
la sua identità Ci arriverà c o 
m e Partito p o p o l a r e c h e na 
scerà il 18 g e n n a i o E il segre
tario chi s a r a ; I-orse Sertjio 
D Antoni il l eade r del la O s i 
attivo nel Pat to benvo lu to d a 
Scal taro c o n forti legami c o n 
I a n i m a p o p o l a r e deli e le t tora
to de Q u e s t o e il s u c c o di u n a 
giorna ta i m p o r t a n t e a p iazza 
de l Gesù 

•Piove sulla De piove sui la 
droni p iove sul b a g n a t o - Le 
ba t tu te nell a n d r o n e del pa l az 
zo Cenci Bolognett i si sp reca 
n o in a t t esa c h e e s c a il segreta
rio Mino Martinazzoli Ma chi 
s c e n d e r à e davvero il segreta
r i o ' Dalla sera p r e c e d e n t e si 
e ra diffusa la v o c e c h e Mino 
s t a n c o volesse lasciare E ieri 
mat t ina d u r a n t e la r iun ione 
de i dirigenti mass imi (Jervoli-
n o e Cas t agne»! Mattarella e 
Conti Bianco e De Rosa Mari
ni e D A n d r e a più Eletta Marti
ni m e n t r e T ina Anselmi n o n 
h a fatto in t e m p o a d arr ivare) 
si e ra lascia to a n d a r e a l lo 
sconfor to bas ta s o n o s t a n c o 
s m e t t o Ma i suoi co l labora tor i 
ovviamente n o n h a n n o acce t 
ta to n e m m e n o pe r un n i o m e n 
to q u e s t a ipotesi E. cosi Marti
nazzol i c h e si e r a a s s u n t o 
1 i m p e g n o di t raghet tare tutta 
la De verso il Partito p o p o l a r e 
a n d r à fino in fondo 

Ma la novità è c h e ali o p e r a 
z i o n e dovrà impr imere un a c 
c e l e r a z i o n e Gli umori in peri 
feria s o n o disastrosi la ba tos t a 
e le t to ra le c h e il segre tar io 
s tesso def inisce «molto acerba» 
ha acu i t o il ma le s se re c h e d a 
mes i se rpeggiava In più ci s o 
n o que i dirigenti c h e n o n o 
s t an te lutto n o n o s t a n t e a n c h e 
la linea eie, Piave ( \ a l e a dire il 
se rba to io mer id iona l i de i vo 
ti) a b b i a c e d u t o h a n n o nac 
c e s o le p o l e m i c h e c o n t r o il se 
g r e l a n o F c c o p e r c h e Marti 
ruzzo l i a c c u s a t o d a tutti di 
d \ e r t r o p p o t emporegg i a to 
n o n p u ò più rinviare l e d e c i s i o 
ni le scel te a n c h e per impedì 
re c h e si cor ra verso il pa t io eli 
Segni m o r d i n e spa r so 

Ut pr ima u rgenza e quel la di 
"dar vita - t o m i si legge oggi 
in un ( d i t o n a l t a p p e l l o sul 
P o p o l o ~ ali a l ' e a n z a e le t to 

r a k p ropos ta nei giorni scorsi 
c o n l i nd i caz ione eli Mario Se 
gm pe r u n a p ropos ta di gover 
n o al ternat iva a que l la de l Pds 
eel inelisponibnt conu inc | i i e a 
c o n n u b i c o n il Msi e la I ega-
IHinciue si al pa t to m e n e se 

resta I ambigu i t à sul c o m e 
str ingerlo p e r c h è Segni rifiuta i 
s imboli de i partiti Di più e ? 
a n c h e la c a n d i d a t u r a di Segni 
pe r pa l azzo Chigi Ma d e t t o 
q u e s t o la De n o n h a n e s s u n a 
in tenz ione di d iven ta re suba i 
terna al leader de i Popolar i Lo 
s c u d o c r o c i a t o c h e si a p p r e s t a 
a d iven ta re Partito p o p o l a r e a 
ques t a a l l eanza vuole arrivarci 
c o n le s u e i n segne c o n la sua 
identità precisa «cui - d ice 
f r a n c o Marini - n o n in tendia 
m o r inunciare p e r c h e n o n ci 
c o n s e g n a n o a Segni a n c h e se 
s i a m o d a c c o r d o c o n lui nel 
r innovare a t o n d o gli uomini 
m a s e n z a tagliare teste 

Cosi Martinazzoli nel s u o 
a p p e l l o r i levando c h e e è an 
c o r a un g r a n d e n u m e r o di u o 
mini e d o n n e disponibil i a vo 
tare la De e "a resp ingere I al 
t raz ione fatale verso u n a sini
stra e u n a destra» sot to l inea 
c h e e è s p a z i o pe r insistere 
nel d a r vita a un n u o v o parti to 
p o p o l a r e di p r o g r a m m a e r e d e 
de l le ragioni forti dell e s p e 
r ienza politica de i cattolici d e 
mocrat ic i cosi c o m e si e a n d a 
la svo lgendo at t raverso le sta 
gioni più felici de l Partito p ò 
po la re di Sturzo la De di De 
G a s p e n e Moro» Il 18 g e n n a i o 
c o n c l u d e Martinazzoli «sure 
m o ch iamat i a dare, forma 
c o m p i u t a al nuovo par t i to alla 
sua o rgan i zzaz ione alla s u a 
p ropos t a politica 

Ecco il segre tar io ha indica 
to ti p r o c e s s o p r o s s i m o ventu 
ro r i ch i amandos i ai padr i n o 
bili de l part i to Con le ci tazioni 
a v r e b b e po tu to fermarsi a De 
G a s p e n invece e e a n c h e Mo 
ro P r o b a b i l m e n t e 6 un segna 
le verso c o l o r o c h e vo r r ebbe ro 
il n u o v o part i to sb i lanc ia to a 
des t ra c o m e Mastella Casini 
D Onofrio fc a n c h e verso c o l o 
r o c h e non si f idano del tu t tod ì 
Segni e del la sua d ich iara ta vo 
lonta di e s se r e alternativi a Msi 
e Pds > \ o n è un rea to la c o n 
vergenza del le forze popo la r i e 
d e m o c r a t i c h e se serve a fer 
m a r e la dest ra d ich ia ra I uigi 
Granelli da ! s u o ritiro termale 
Rosv Bindi c o n t e n t a di ques t a 
volontà di costruire un n u o v o 
parti to c o n un identità forte 
pu re r icorda c h e al pa t to n o n 
ha ader i to e preter isce s o s p e n 
clere il giudizio I ina Anselmi 
forte del risultato e le t tora le di 
I nes te lascia intendere che 
n o n si deve d a r e nulla per 
scon ta to e c o m u n q u e - precisa 
c h e lei ne>n sarà mal mter locu 
t r ' e di un po lo conse rva to re 
Cab ra s m i m e v u o i c e n e il Par 
tuo p o p o l a r e sia identificato 
c o m e riformista in graelo di 
contrarre- a l l eanze eli e en t ro 

•con Segni c e r t a m e n t e e c o n i 
laici riformisti» m a agg iunge 
n o n c o n -taluni ' i rma tan del 
manifes to di Buttiglione» c h e 
ha in realta s p o n s o n z z a t o l o 
p e r a z i o n e del l eader de i P o p ò 
lari 

Dunque- Martinazzoli per 
ora definisce la c o r n i c e m cui 
col locars i ne parla c o n Ma 
stella c h e si e ra c a n d i d a t o a di 
nge re il n u o v o parti to c o n De 
Mita e c o n Scalfaro T c h i a m a i 
suoi a d un c h i a r i m e n t o mter 
n o 11 I S u s a r a il c o n g r e s s o c o 
st i tuentc morirà 11IX e nasce 
ra il Pp In quel la s e d e sarà de 
finito il p r o g r a m m a verrà sccl 
to il s imbo lo si f isseranno i cri 
te-ri pe r sceglie re i cand ida l i d a 
pre-sentare alle elezioni politi 

c h e Solo d o p o q u a n d o il vero 
r i n n o v a m e n t o sarà d e c r e t a t o 
dal vo to in iz ieranno le-ade-siu 
ni al nuovo parti to si a w i e r a il 
t e s s e r a m e n t o Morte e nasci la 
n o n s o n o a c c a d i m e n t i sempl i 
ci Marlinazzoli e a n c h e preoc 
c u p a t o di rispettare le proce
du re [ormali pe r evitare possi 
bili a c c u s e di illegittimi! i da 
par te di I lori o e hi pe r lui Per 
q u e s t o e possibi le che e litro di 
ee-mbre si svolga un consigl io 
naz iona l e c h e de-finisc a le p rò 
e e d u r e oltre c h e i criteri di 
c o n v o c a z i o n e della eos t i luen 
t e d i g e n n a i o 

Alcuni p ile-Iti per la veni i 
s o n o stati già lissati d a un d o 
c u m e n t o dei segretari rcg iona 
h e provinciali se e o n d o e in alla 

r iun ione del 18 p o t r a n n o par 
tec ipare c o l o r o c h e a luglio in 
te rvennero ali a s s e m b l e a c o 
s t i t u e n t e e i dirigenti periferici 
Morta la De e n a t o il Pp Marti 
nazzoli avrà asso l to al s u o 
c o m p i l o Gli si c h i e d e pe rò an 
c h e la prova del le elezioni poi 
d o v r e b b e pas sa re la m a n o Sul 
n o m e del futuro segretar io si 
in t recc iano le voci la des t ra 
de l parti to vo r r ebbe Rocco 
Buttigliene gli altri gli e o n t r a p 
p e r e b b e r o Sergio D Antoni un 
n o m e c h e s p e r a n o vincenti 
per r iaggregare c o n s e n s o in 
torno a! parti to D o p o la s eon 
fitta s p e r a n o di apr i re una n u o 
va s t ag ione E ieri Bodra lo ri 
c o r d a v a «Per v incere b isogna 
pr ima p e r d e r e 

E Mariotto risponde 
«Offro il mio patto 
alla società civile» 
• • R O M A I orse nel suo p rò 
g r j m m a islituira pe r s ino un 
minis tero per la famiglia Ecco 
accon ten t a t e le -donne c h e ieri 
si e r a n o raccol te nell e x hotel 
Bologn 1 i Roma per asco l ta re 
il loro l eade r Poi Mario Se-gni 
c h e ha c o n v o c a t o un 1 eonfe 
re nza s t a m p a sterza e cornili 
e ia a sp iegare nuovamente- al 
cronisti le s u e idee sul «centro 
le p ros s ime m o s s e in vista del 
la c a m p a g n a di pr imavera per 
le elezioni polit iche Innanzi 
tutto r ibadisce c h e il s u o pu ' to 
e sanc i to per fermare 'a des t ra 
e il Pds Si rivolge ai cittadini 
(«udrò il pa t io alla società "ivi 
le d i c e ) per supe ra re la m e 
d iaz ione de i partiti e cos t ru i re 
un a l l eanza Luco cat tol ica 
Ritengo impensab i l e quals iasi 

possibilità di i c co rdo c o n un 
parti to c h e e la c o n t i n u a z i o n e 
del vecch io part i to fascista 
Q u a n t o alla Lega Se*gin non e 
al t re t tanto net to se c a m b i a se 
r innega il s eces s ion i smo se 
sceglie u n a politica di sol ida 
neta si potrà a n c h e a n d a r e a 
vedere dice il l eader dei P o p ò 
lari a n c o r a ignaro dell a r res to 
del responsabile- organizzat ivo 
del Car rocc io Alessandro Pa 
lelli Con q u e s t e p r e m e s s e 
vuole p u n t a r e alla maggiora l i 
/ a assolu ta e d e s e l u d e possibi 
li accord i di governo post elet 
t o r a l i con il Pds 

Ma il vero p r o b l e m a resta il 
r a p p o r t o c o n la De e c o n Mar 
tinazzoli I contat t i tra lui e Mi 
n o c o n t i n u a n o serrati si parla 
di un p ross imo incont ro 1 utt i 

via men t r e Segni r ibadisce c h e 
i pattisi! non si p r e s e n t e r a n n o 
c o n simboli di part i to n e m m e 
no nella q u o t a p r o p o r z i o n a l e 
la De c h e nel f rat tempo diven
terà parti to p o p o l a r e i n t ende 
ade r i r e al pa t io c o n il s u o n u o 
vo s imbo lo Ma e ev idente c h e 
la m e d i a z i o n e e 1 a c c o r d o sa 
r a n n o trovati p e r c h è n e s s u n o 
dei d u e r a g g r u p p a m e n t i p u ò 
a n d ire d a solo a d elezioni d o 
ve t e m o n o c h e il po lo p rogres 
sisla faccia la par te de l l eone 

Se gni c o m u n q u e è s icuro di 
ave n- il coltel lo dalla pa r t e del 
m a n i c o II p r o c e s s o di aggre 
gaz ione d o p o q u e s t e a m m i n i 
stralive mi risulta a c c e l e r a t o 
Oltre a 15'lmila firme di cittadi 
ni c o m u n i registro una s e n e di 
ades ion i di par t ico lare impor
tanza c o m e quel la del movi 
m e n t o giovanile de» d ice il 
leader del Popolar i C h e ncor 
d a a n c h e di essersi c a n d i d a t o 
a dirigere le forze ca t to l iche sa 
ne sulla cui a d e s i o n e al pa t to 
vigilerà un c o m i t a t o di garanti 

Segni men t r e r ibadisce c h e 
il suo proget to è - l a c o n d i z i o n e 
necessar ia per r e c u p e r a r e u n a 
par te del voto c h e è a n d a t o a 
i ini o alla Mussolini» sta ten 
l a n d ò a n c h e di r e cupe ra r e voti 
a sinistra L u o m o ch i ave p e r 
ques t a o p e r a z i o n e d o v r e b b e 
essere A m a t o I Popolar i s o n o 
sicuri c h e ìlla fine si unirà a lo 
ro Per r e n d e r e visibile ques to 
a p p r o d o è p robab i l e c h e verso 
la me ta de l m e s e si svolga un 
vertice Ira Segni Martinazzoli e 
A m a t o I Ro IM 

Cacciari presenta la giunta, ma per Re «è troppo moderata». «Restiamo nella maggioranza» 

Venezia, Rifondazione «si distingue» 
I H Vr-Nh/IA 11 s n i d a t o Mass imo ( uc 
c l an ha a p p i na finito di f c s t e t a lare e 
tjia sul s u o c a m m i n o incontra le pr ime 
sp ine ° r o p n o ieri sera Ri fonda / ione 
c o m u n i s t a ha p reso le dist m / e dalla 
p u t i t a c h e il s i n d a c o filosofo iveva p re 
sentati) in mat t ina ta .u t»iorn ilisti Non 
ù un ve ro a l l o d i rottura m a e il si tmal t 
c h e nella matmioranz » del la < o a l i / i o n c 
proijrevsista le a c q u e s o n o a i t i a t e n o n 
tutti h a n n o nt j rauato 11 stessa marc ia 
I iniziativ 1 di Kifondazioni non e una 
m u n i t a assolu ta 1 n c o c o m u n i s l i s;ia 
d o p o il b tllotta^uio avev tuo e riticato 11 

filosfo cons id i rato t r o p p o sposi ilo 
\ e r s o il et ntro Ma e r a n o st ile punture 
di spillo ibi) is( m / 1 prevedibili Kifon 
d i / ione pero ieri e ritorti ita alila cari 
ca II si, tiri (ano premili 1 ik (nusuppe 
Scintillo e I m i Martino Dontji p i r l a 
UHMitare di Riloud i / iont h i nno u n i 
v o t a l o i fiorii ilisti 1 M iridili r 1 pi r d i a 

e h e Rifonda/ ione p r ende li* dis tanze 
dtì Cacci in e d i l l a sua giunta Non e 
un uscita d i l l a i n . i ^ m r m / a m a una 
Ma di m e z z o Non 14I1 issicurert m o il 
nostro a p p o c o st m p n e comminile» 
m a dovr 1 conquis i irsi 1 nostri voli cieli 
bera per d e l i b e r i Ciò non vuol dire 
uscire d illa m - s f i o r i i ) / 1 

S ira anche cosi 111.1 la parti uz 1 c h e 
Rifonda/ ione imprime non f 1 ce r to una 
b u o n a impressione Pi re he ques ta Ire 
nata ' Non h i n n o m md ilo 14111 1 nomi 
che Massimo ( iec 1 HI h i scelto per la 
•tinnì 1 I n i squ idr t t r o p p a m o d e r it 1 
dovi I 1 sinistr i non e visibile li n ino 
de t to ( uni i si s 1 il SIIKI teo si 1 r 1 be 11 
1411 ini ilo dal I tst 1 usi muse bare nelle 
spinte e con t ro sp in t e de Ile forze che fa 
et \ i no p irte d i II 1 su u u ilizionc p rò 
qr< ssM 1 (e era anel l i k i ' onduz ion i ) 
\veva sei Ito I 1 slr ula d i III ni ini liberi 
1 non 1 un 1 iso 1 In ni 11 1 squ idra non 

e 1 s i ano m inim di parti to ni 1 tutte \n>\i 
re c o n ille sp ille * omp< te nza 1 profi s 
sionali ta 1 1 mamjior parte provenient i 
dal m o n d o universitario Ma evidente 
n ien te a Kifond i / ione que sto pe rcorso 
n o n e pi 11 luto 

1 p r o b t mi e r ino 141 1 sorti la set t ima 
na seorsa s o p r tttutlo q u a n d o C icc ian 
iv e v 1 e bul ina to nel s u o st ifl di gove rno 

I imprendi t r ic i Salamini C 1 s o n o 1 pa 
d r o m i non 14I1 o p c r 11 ivi v i t u o n i l o 
Ritorni iz ione Poi e < r 1 il ballott 14410 e 
il [or 1 la p ) le mie a e st il 1 ine ss 1 d 1 p ir 

te per essi 11 ni mei.it 111 ri Macin i l i h i 
riamilo t n e i in Con molta 1 lima 1 
misura si 11/H d r a m m il izzan nulla 
Non s o n o p r e o e c u p ito e mi d i sp iac i 

1 lu ut n ibbi m o ipprt zza to il lavoro 
1 itto Li s q u a d r i 1 di ottime» l iu Ilo 1 
e a p a i ( di 14 ir intire 11 realizz ìz iom di I 
proyr m 111 1 e mi a u g u r o 1 he su q j t sto 
si misurini 1 e 0111 pori un i ntt Rifornì 1 
/ ione e ipovoli4t il disc >rso Squ tdr 1 

t r oppo m o d i rata n o n ci qaranl isce più 
sul p r o g r a m m a e h e a b b i a m o c o n c o r 
d a t o Cacciari I ha fatto vincere la sim 
stra \Z la S a l a m o n c h e Ri fonda / ione 
non vuole Non e ques t ioni di nomi 
m i I impos taz ione cul tura le replica 
n o I 011 Dorigo precelsa a n c o r a moRho 
la p o s i / i o n e A o n e n t r i a m o in giunta 
non u s c i a m o d a l l i magg io ranza ni 1 
n a n t e n i a m o un con t r ibu to li a le e e riti 

c o dia co i l i z ione» Su! p i ano prat ico 
c o s a c o m p o r t 1 I 1 presa di dis tanz 1 Ri 
f o n d a z i o n e ' \ t l u a l m e n l e la coa l i z ione 
progressista con i 1 su una m a t m i o r a n / a 
di J 8 seqni *-i- 10 Dei 28 Rifondazionc 
IH ha ^ M 1 Cacciari p u ò godere i n d i e 
siili a p p o n i l o tjui d i e l u a r i t o della lista 
Ri^o ( u n s e n n i o ) e a n c h e dei pallisi dt 
Senni ( l ì P I n o n d a z i o n e c o m u n q u e 
non s e m b r i ilfatlo in tenz ionata i rom 
peri t ino il p u n t o d a mi tterc in forse la 
ni innioranz 1 piovre sssist 1 

Blitz del Cavaliere a Milanello 
«La gente sta con me» 
Una lettera a «Panorama»: 
«Non sono il grande fratello» 

Berlusconi insiste 
«La sinistra 
non è maggioranza» 
Silvio Berlusconi conferma che la sua nuova 
squadra, il «partito del Biscione»' è pronta al de
butto «La gente è con me, lo dicono i sondaggi, e 
nell'area moderata pensano solo a litigare senza 
trovare un programma comune» 11 Cavaliere at
tacca anche il maggioritario «La sinistra vince 
con il 40%» Una lettera a «Panorama» «Non sono 
il grande fratello» 

DAL NOSTRO INVIATO 

FRANCESCO ZUCCHINI 

• 1 ( A K N A I J O Silvio Ber lusco 
ni arriva a Milanello in e l i cone 
ro p o c o d o p o m e z z o g i o r n o il 
t e m p o pe r sa lu ta re il Milan in 
par t enza pe r il G i a p p o n e II 
Cavaliere d o p o un a t t a c c o 
verbale e n pas san t al c ronis ta 
di "Repubbl ica («Ma non vi 
r e n d e t e t o n t o c h e c o n que l lo 
c h e scrivete mi ave te lat to un 
m o n u m e n t o 7 » ) in o s s e q u i o al
la s u e s inergie sceglie la ribalta 
sportiva pe r c o n f e r m a r e I im 
m i n e n t e ingresso in politica 
Lunedi sera a Reggio Calabr ia 
Vittorio Sgarbi aveva an t ic ipa 
to «lo e Berlusconi a n d r e m o 
alla c o n q u i s t a dell Italia par
t e n d o p ropr io dal Sud ' P o c h e 
o re d o p o tocca a Berlusconi la 
scusa per part ire c o n I ar r inga 
è I i ndag ine c h e i giudici di Na 
poli h a n n o avviato sulla s p o n 
sor izzaz ione fatta tra la S m e e 
la Motta a favore del Milan 
un o p e r a z i o n e ingarbugl ia ta 
c h e a v r e b b e c e l a t o un finan
z i a m e n t o illecito a un part i to 
ficco c o n t i n u a la c a c c i a alle 

s t reghe c o n t i n u a I atjgressio 
ne nei miei confronti Ma la 
gen te si e ab i tua ta e ce r te noti
zie sa già c h e s o n o false in par
tenza A n c h e stavo' ta n o n a b 
b i a m o c o m m e s s o irregolarità 
di nes sun t ipo è lutto registra
to tutto a posto» 

Il nuovo s logan e «la gen t e è 
(.011 me» il re dell emi t t enza lo 
ripete p a r e c c h i e volte «La gen 
te e c o n m e e lo d i m o s t r a n o i 
sondagg i L 8 9 p e n s a c h e 
Berlusconi a n c h e c o m e ed i to 
re possa e s p r i m e r e le s u e op i 
mon i i quas i la s tessa , j e rcen 
ma le di p e r s o n e ritiene c h e 
I attività c h e svolgo n o n costi 
tu i rebbe un os taco lo al mio in 
gresso in politica F la gen te 
c h e lo d i ce s o n o gli italiani 
c h e lo p e n s a n o S a p e t e c o s a 
d i c o 7 C h e per il p a e s e e un 
m o m e n t o dif'icik d o p o c h e 
ques te e lezioni h a n n o por ta to 
il 4(1 c ioè una m i n o r a n z a a 
prevalere sulla m a g g i o r a n z a 
io li v e d o li s d i t o g l i app laus i e 
gli o s a n n a ]>cr i recenti risulta 
ti m i qui n o n si t i ene c o n t o 
t h e la magg io ranza degli ita 
liam la p e n s a d i v e r s a m e n ' e l.a 
in i gg io ranz i e un 60 c h e 
n o n rientra ne II a r ea dell t sini 
s t r i e io s o n o in quel 00 Poi 
1 i m m o n i m e n i o «Ogni Italia 
n o c k s e e s se re p r e o c c u p a l o 
per il futuro del Paese Ma il li 
na ie n o n sarà quel lo c h e molti 
p r e c o n i z z a n o Una critica al 
s is tema n iaggior i tano Nel 
ballot taggio n o n > vota pe r 
qu t l cuno m a c o n t r o qua l cu 

n o S o n o avvenu te delle mod i 
fiche a d e s s o la gen t e e t o 
stretta a p r e n d e r pos i z ione fra 
d u e sch ie ramen t i c o n t r a p p o 
sti Ma q u e s t o n o n è più il l em 
p ò del c e n t r o de l la sinistra e 
della des t ra n o n è più il t e m p o 
dell e t ichet ta Conta la realta F 
il voto m o d e r a t o ha diritto di 
orientarsi verso protagonist i 
e h e a b b i a n o a c u o r e i \a lor i 
dell o c c i d e n t e la liberta so 
prattuttO' l n a t t a c c o al Pds 
«Alle recenti convers ion i sul li 
be ro m e r c a t o io n o n c r e d o 
proprio» 

E a m v a 1 a u t o c a n d i d a t u r a in 
politica «Sto c e r c a n d o di veri 
ficare se gli attuali protagonist i 
o d d i o protagonis t i e u n a p a r o 
la grossa dell a r ea m o d e r a t a 
r i e scano a d iment ica re c iò c h e 
li divide pe r riunirsi a t t o rno a 
un p r o g r a m m a c o n c r e t o lo mi 
s to d a n d o d a fare in q u e s t o 
s e n s o m a c o n t i n u o i v e d e r e 
gen t e c h e ba t t ibecca Non ci 
s o n o risultati e io d e v o p ren 
d e r e del le dec is ioni non m, 
so t t raggo ce r to alle mie re 
sponsabi l i ta al c o n s e n s o della 
gen t e ai sondagg i c h e p a r l a n o 
c h i a r o H o u n a responsabi l i tà 
precisa a q u e s t o punto» 

S e m p r e ieri e stata revi ne t i 
una lettera a P a n o r a m a ' inci l i 
Berlusconi sos t i ene di «non e s 
sere il g r a n d e fratc'iu orwellia 
no» Lo s c i o p e r o de l s e t t im i 
na i e d o p o le d ich ia raz ioni p rò 
Fini di Casa l ecch io e s ta to un 
p r o c e s s o alle intenzioni» c h e 

in futuro n o n sarà acce t t a lo 
«Riflessioni c h e i ed i tore di 
«Panorama» affida al di re t tore 
])er la pubbl icaz ione e p e r c h e 
s i „no so t topos t e alla med i t a 
z i one dei colleglli Lo sc iope 
ro afferma ha avu to motiva 
zioni «sch ie t t ame 'ne |X)litiche 
e n o n sindac ili de l tutto in 
sufficienti i giustific ire il dan 
no e c o n o m i c o p r o f e s s i o n a l e e 
d i m m a g i n e c h e I iniziane i li i 
a r r eca to alla nostra az iend i 
edi tor ia le Può spiegar lo solo 
«I a l to g r a d o di emotività e di 
confus ione del p a e s e Altri 
ment i -si t ra t terebbe IV' pili ne 
m e n o di un i t tenlalo u diritti 
politici di un c i t tad ino e al diut 
to di parola di un ed i to re in 
un c o n t e s t o ne I e]ualc invece 
«e cons ide r i l e legittimo l e s e r 
cizieì di un g iorna l i smo d o p i 
m o n e ( g r u p p o I s p o s s i l i 
e s t r e m a m e n t e faziose» I per 
eonc ludere Berlusconi fa s ipe 
re ai suoi gieirn ilist che il loro 
c o i n p i l o e c o m u n q u e qui Nodi 
«far vivere una l inc i edite ri ile 
e he non s o n o loro i tr u u ire 

Il settantasettenne neosindaco di Cosenza non rinuncia al suo piglio combattivo 
«Qui. anche a sinistra, si continua a ragionare con i vecchi schemi. A Occhetto ho dato un trenta, ma io almeno un 18 lo merito» 

Mancini: «La mia non è stata una vittoria a sorpresa» 
"Qui anche a sinistra si ragiona ancora scn/a fa
re una analisi della realta Io invece ho capito che 
bisognava presentare una lista in nessun caso 
omogenea alle vecchie Occorreva rompere con 
lo scenario del passato» Giacomo Mancini eletto 
sindaco di Cosenza, spiega la sua vittoria ec hieclc 
al segretario della Quercia «almeno un diciotto 
per l elezione 

LETIZIA PAOLOZZI 

• • \ I K H U . I I O «.[(.lesto sintJ » 
t o eli Ila nuova It dui lo <> dav 
vi ro d i K.orno Maturili luc ido 
soe lalist t di st It intasi Ut inni 
Non h i nuli i di t r o m b o n i s c o 
h u t t o s t o i m i c i n i 1 Ijllt sto 
i oni|> 114110 soe lalis* i ir » m a s 
siti) ilisnu t vigori libi r\ ino 
\ \ sttirt t ino tir p irtrto L \ mi 
nistro Pt ro h i «. o n i b ittuto 
I tnt i i in rts( i e t ntro ( r i\i I 
i o n t r o II n< k on 11 sii i itle , di 
u n a ecn t r ili i c a r b o n e F i o n 
tro il ponti lane iato sullo stri t 
l o d i \U ssma I »jiu It m i n i t i ti 
I i ni issoni ri i UH ntrt si se fin 
r i\ i dal la pari- del mudici 
C onlov i 

Si è d e t t o pol ì t ico u m o r a l e , 
v i scera le pas s iona l e P e r 

ehi s a p p i a t r a r r e la m o r a l e 
de l la favola u n o scocc ia to 
r e Si è c a n d i d a t o c o n t r o tut 
ti Pe r que l l ' Invenz ione de l 
la lista «Domani Coaen/a» ( e 
d o p o 'Unta p e r Cosenza») a 
G i a c o m o Mancini non dava 
no d u e lire P e r c h e 9 

Qui SI r ii*,ion i st n / a 1 in un i 
inalisi de Ile cose ve rt Qui in 

e l t a sinistra si st t,ucnio se tu 
mi pre referendum tome qu i 
sto t i s o n o i p irtiti partiti 
li i nno il potere î li enti d u n 
qui fi i n n o an i he a,U e It Itori 
M i i p irtiti n o n ci s o n o più I 
loro a p p a r Hi s ino distrutti 
Q u a n t o ak.li e nti m p irle si so 
n o affrancati ti ille clienteli l 
un i p irte note volt de 11 e li tto 

rato pt r ann i sot to la e ipp i 
in ifia politie i ha cominc i ito 
i tf in seistn t vidi liti di II i su i 

volimi i d i t nubi uni nlo 

Bisogna e s s e r e bravi gioca 
tori di p o k e r giocator i s p r e 
giudicat i p e r acch iappa re 
quei segni 

H o t i p i t o e h t ut 11 intinto di. I 
It loi /e di t[ii\i i no soe i ilisti 
t r i\\ mi sot i lidi mo t r itit i li 
U r ili sotti I il i proti Unti di 
Mis ISI e e rt iv m i di o ms< ili 
d ire v ice hit illi n i / t n visi i 
di ÌU prossimi t U / inn i poi ti 
e lu L i qu idnl ili ro i n o i o 
s i volt v ino t in 

La sua lista • Domani Cosci) 
/a» mi p a r e p r o p o n e s s e mol 
ti ex socialist i d e m o c n s l i a 
ni, l iberal i 

Saro pre Mintili s * p p u n lu 
eap i t o i IH SI pott \ i vini i n 
st lo se si pr< st ut w i un i list i 
in u» ssun t is< mot , IH i ni 
litri vi et hu listi bis vji iv i 

rompi ri lo set, n irm li 1 p issa 
to I t r | in sii. In in ss( mi Iti 
e \ e he i r tu > st iti in qui i p tr 11 
t i n n un i posi/i t IH t litica Hi 
sognava con i st irt qui II i i lu 
citi u n o 1 i poinopoli tK i 11 d< 
t t n ino nt r « di 11 onor i voli Mi 

s isi I I opi r i / ioni t o n s o t i i 
/K nist 11 hi ti i eoinvol to st tti> 
ri eh r Invi di i l \ i di t r i \ u in 
fi ti ito ilim no t ulun limi nu 
un i p irti di I IMs 

Sulla ca r t a il c a n d i d a t o del 
q u a d r i l a t e r o sponso r i zza lo 
d a Segni metteva p a u r a 

Io s o n o li liti t o m e un i l ' i 
squ i t de li prt v isnun si s un i 
n u I iti e rt iti Sono t* In i | i i 
Doris I o Moro sind it o <l ( o 
si n / 11 pt r il smd in » pros i t s 
stst i dt Ki L;L,IO e il tbn i 

In Calabr ia nel Sud b iso 
g n e r a fare analisi a t t en t e e 
tuttavia I a f f e rma / ione del la 
s inis t ra s e m b r a d i re t tamel i 
te p ropo rz iona l e alla lonta 
nanza dei suoi cand ida l i dal 
vecchio s i s t ema di po te re 
Nell Italia mer id iona le con 
ta il «chi e» de i cand ida t i che 
.sfondano q u a n d o non s o n o 
coinvolti neppure indiret ta 
m e n t e , con la vecchia no 
in ci. Matura Pero ta lista 
p r e sen t a t a da Mancini al 
ba l lo t taggio , aveva al suo in 
t e rno q u a t t r o ex missini Ci 
c o n s i d e r a t r oppo schema ti 
ci s e glielo r i co rd i amo? 

tr Ut ) di qu i tho | t 
soni iili ni n iti 

rsom i I i 
t il M vi 

m e n t o soci ile I) altronde i 
( rotont un t x miss ino i diven 
t ito rappresen tan te d i n i ( tjil 
Non si p u ò Irasform m q u i sic 
pf rsonc* in m a n f a n i II itori e 
imic i di Stefano di Ut ( Inait 

pi re IH s o n o vi nutt il i nu 
nt Ila mi i list t 1 lo cost rui to It 
listi lo ri pi to fuori ci ilio st i 
n m o pn c i d i ntt l ulto qui I 
in n un si u ne, i i dire t In si 
ir ilt i ili un i i ipi i i / ioni t mie i 
i tr isfi nmisl i C o n i u n q u i vi 
ih ii sullt ii t ust di f isi isnio 
v I i ini s o n o stati ! uit i ili st 
i ivi ssi s nliti i un i rò qu il 

i IH d rii^i ntt tl< I lJds s m i in 
ti i\t nuli ivre i dile so qu i I ili 
M I / ntt 

Si Abb iamo sen t i to , nella 
no t te del suo successo , il 
messagg io inviato a Occhet 
to t rami te Mentana I ei 
Mancini , awva avuto una 
b u o n a a f f e r m a / i o n e al p n 
mo t u r n o Poi, al ba l to t tag 
gio c h i l ha sos t enu ta? 

Ali inizio mi li si 
qu i i sot i ilisli i IH 
un si t imo u i itili 
il popo l di smis'r 
Kitond t/ i tni 

A chi ' ion e piaciuto Manci 

SI L,l Ht< 

in si unii > 
i. I M s fi 

A q u i l e he diri-si nte loc ali del 
Pds l n intrico mti m o un i lo! 
1 i t inoseri l t i td ile un ijrup 
pelli Se n / a la un i e indili ilur i 
c o n un i nuov i lisi i ti b illot 
1 11414 o s trebbi stato tr 1 il t in 
did ilo di I qu idnp trillo e 
qui Ilo dt 1 Movimi nlo sin J ili 
0 11 non si imo ilio / o e c o t o 
d u r o ni 1 ilio z o c c o l o e ri lini 
Non si vuoli L,U ini ire ol tn 14 1 
sii t i iti 1 si finisci pi t iiiloisr 
1 usi 

Le organ izzaz ion i pol i t iche 
h a n n o forme vecchie Spes 
so inefficaci Q u a n d o le d e 
e isioni le p r e n d e il c en t ro al 
c e n t r o ( m a g a r i a ccusa to di 
s ta l in i smo) ci si n bel la 
Q u a n d o e la per i fer ia a sce
gl iere , s p e s s o s u c c e d o n o 
dei pasticci G iacomo Man 
cini, d ' a l t r o n d e ha il van 
(aggio ( s e Pe conqu i s t a to , 
c e r t o ) di s p a r a r e a ze ro sen 
/A dove r r e n d e r e t o n t o a 
n e s s u n o 

Il probli ni 1 tipi ti st 1 in nu 
vi i 1 hi > un l« di r IL,I > 1 in 
I i d uk un ide 1 b isit n libi 
e IH li 1 i u sst 'e tto li t < mtu 
mi IH di 1 ut nw li 1 un> i n o p i 
lo It ti ]i \ ISK ni « l i si uni 1 lo 
1 ili ( 1 in< s i h 1111 1 I 1 ri 

spi tt ibili ni 1 1! pt nsicro m o 
di ino n o r a p p r e s e n t i l o m e 
14I10 di chi h 1 sempre avu to li 
mani in pas la di e hi fa e disi 1 
Mi s o n o nvt'l ito un 14114 "ite 
pi re hi h o t ip i lochc 14I1 e le Ito 
i i t t r t iv ino nuovi ossute no 

Il r i t o rno a Cosenza , d o p o la 
seg re t e r i a Psi, e 1 d icas te r i , 
e r a r i se rva to ai Ut vecchiaia** 

( on Tos i n / 1 h o si ni prt tvulo 
un 1 ippor to so l i t i s s imo Sono 
st ito sei4rt t i no dt I Psi e I O I I S 

L,IH ri dt 11 1 mi i e Ut 1 Mi pi n e 
C ost 11/ 1 me In se 1 h o vist j 
dt peri ri n ni uni r 1 ve rlit ili 
si to il n i i s i s i smo mie so t o 
un li modi p e r o r i di 140V1 r 
u in e he ibbi 1 e o n o s t luti il 
Mi / / o p i n i n o 1 lo s e m p n r i a 
loto d t posizioni di minor inz 1 
Pimi 1 t u k s s o Ni 11 1 eitt 1 h o 
un mi 1 e rt dito 1 he non mi vii 
IH d ili tvi r 1 itto il ministro ni 1 
d il mi' r u o l o d i oppos izu nt 

Ora di Cosenza e il p r imo 
c i t t ad ino Una b u o n a riuscì 
l a" 

l '11 i ndo ( Kclii Ilo feti li svi I 
l i li KI tvrt 1 d ito un tu nt 1 t 
lodi II si u n i trio tlt I Pds pi 
m 1 bi d inni qu 111U UH 11 un 
1 u t . lo 1S 

Piazza Fontana 
Milano ricorda 
coi sindaci 
progressisti 
• • MII.ANO Po t r ebbe tesene* 
d o m a n e i 12 dicembre* I ex 
e isitint* in cui 1 t u o s indac i 
prourc ssisti lilv S uis 1 Cut 
ci in Kult III H a s s o l m o e* Or 
I i n d o si i n c o n t r e r a n n o in 
pubbl ic i per la prilli 1 volt 1 
d o p o k e lez ion i Ne I venti 
q u i t t r c s i m o ì n m v e r s a n o de l 
I 1 s l iayi di pi tzz 1 ! o n t a n u 
in! itti I 1 ( osl i tucnlc dt Ila 
slr ìd 1 1 1 Comila t i per I 1 n u o 
v 1 tk m o t t tzi 1 h a n n o ori^a 
m / / ilo il tt Uro l ineo di Mila 
n o un U H I n t io da l titolo *J1 
inni di p ò pi r un 11 ili 1 n u o 

v 1 d i nioc r itii 1 e uni! . Die 
Irò uh i 114 u n / / ih ri e 1 il (ri n 
ti proi4rt ssisi i mi l anes i 1 1411 
molti idi Moni a titolo indivi 
tlu ili 1 se 1 suiti 11 1 s o n o si iti 
invit iti 1 luti r\i iure un 1 se Iti 
ni in 1 fi u h ( rn iinzz ilori 
e hu di \ trio 1 1 loro | u se nz 1 
ili 014111 e tso v me itori o s c o n 
ht!i e in ti i ssa to ( il " dn e ni 
Im 1 uni ti 1II1 spa l le ' i nora 
li i n n o L,I 1 d ito risposti posi 
tivt s m s 1 OH nidi ( tei 1 in 
e P issolini SI nu min i lo 
qui Ut di Kutt l lu lllv 

Bassoìino 
«Cominciata 
la trattativa 
con Ciampi» 
• NM ')1 I Mi e ro 1 np t 
t jnato 1 farlo c o m e p o n i t i , 
s 1 e 014-s' h o pa i ! iti 11 I pn si 
d e n t e de l ( o l i s c i l o 1 1 mtpi 
( osi \ n l o n i o b issi ihno n t . 
s m d tt o di Napol i h i illuni 
e 1 ito 11 ri c h i 1 m i m i l i 1 il i I 1 
«Iratialiv 1 fr 1 il ec m u n ì 1 I i 
I 1//0 (. hii4i Abbi ini i nvi 
1 uh - li 1 i m m u t o K issi In 
- e he vi sar t nt 1 pross in 11,101 
ni un istruitoti 1 11 md il 1 p 1 
pai 1//0 e lni,i d i \ l m mie ». 
ÌÌ^Ì Inondimi 1 | t r il 1 o m u n 
di N tpoh d 1 issi ssi 11 li II 1 
mi ) 1411111! t I nlt< i l o ] 1̂1 mi 
si tt rr 1 poi un vt r t m s N i 
poli e on I 1 pa r i l e i| i / ione di I 
pre s i d e n k di I ( « insidilo 1 di I 
s i n d a c o s ( m p n HMI il prt si 
de liti d t 11 issi K. 1 i / io in di 1 
e 1 isti itlori li ip< ih t un >t ini 
me o I ri ti 1 b 1 dn In ir ili li 
ispt tt irsi d o p o I li / i o n i 1 1 

H a s s o l m o «un 1 ini n s 1 si i 
1410111 di i4r inde ninnil i slr i 
/ i o n i II suiti K - li i II 11 
h i (nullissimi 1 ir1! in M 141 li 

pi 1 v ilLjt ri il 1 inpi lo il 
qu ili L»II 1 li t!oi 1 ti un ( 

e hi nu ito 

file:///erso
file:///veva
http://mei.it
file:///tlualmenle
file:///alori
file:///ikhu.iIo
http://ak.li
file:///nlonio


FU,,,. 8 

Dopo 
il voto 

Politica Mi I I oli i l i 
h ( I I I i M l l i l i ' l ' I " ' 

VÌ3L 

flflìrlTil A coordinamento di Botteghe Oscure sui risultati elettorali 
•f l ' ì Pisani: «Alla guida del paese le forze che hanno vinto» 

La ricerca di convergenze e di candidati nelle regioni 
«Se necessario, sarà l'alleanza a indicare il premier» 

«E adesso il programma dì governo» 
Il Pds: «Apriamo un tavolo di confronto tra i progressisti» 
«Ma v.nto [alleanza. Ora costruiamo il tavolo pro
grammatico. 11 coordinamento politico del Pds 
candida lo schieramento progressista e di sinistra, 
«in quanto tate», a! governo del paese Un simbolo 
unico per il polo di progresso nei collegi uninomi
nali, liste con la Quercia per la quota proporzionale. 
Se sarà necessario, sarà l'alleanza a indicare il no
me del presidente del Consiglio 

FRANCA CHIAROMONTE 

M i ROMA «OM dobbiamo in-
u-nsificiirr il lavoro por riunirò 
attorno a un tavolo proqram-
niellilo i protagonisti di una al
leanza nazionale della sinistra 
0 elei proqressistiN Un alleanza 
che dovrà realizzarsi «senza 
preqiudiziah e senza preambo
li attorno a un programma 
semplice, ma credibile con 
1 obiettivo di presentare con un 
unico simbolo neicolleqi uni
nominali, i candidati proqres* 
sisti» t. toccato al coordinatore 
della segreteria Davide Visant 
introdurre i lavori del coordi
namento politico del Pds aper
to ai segretari regionali e ai re
sponsabili delle federazioni 
delle citta nelle quali si e vota 
lo Molti qli interventi da Paola 
Gaiotti a Emanuele Macaluso 

<\d Antonio l^ Korqia, a l-ulvia 
Bandoli, Aldo Tortore!la Um
berto Ranieri e molti alfi Pro 
sente anche, abbracciassimo 
il neostndaco di Napoli Anto
nio BasNolmo 

All'ordine del qiorno, 1 ana
lisi e il qiudizio sul voto di do* 
menna scorsa nonché I agen
da di lavoro del Pds nei prossi 
mi mesi A cominciare dalla 
Conferenza delle donne (ne 
ha par'ato Livia Turco) che si 
presenta, anche conio il pri
mo momento di discussione 
pubblica della Quercia sugli 
esiti e sulle conseguenze del 
voto amministrativo 

Un "presupposto» dal quale 
pressoché tutti gli interventi so
no partiti è "la grande sconfitta 
del centro» "All'origino della 
sconfitta - spiega Visani - e e ti 

non .i\t r compreso i grandi 
sposi,unenti elettorali dei ceti 
intermedi e eie i teli popolari-
il cui \oto può ossero rei. upò 
rato ,i sinistra solo si si incliw 
elil.i un programma credibile 
l n programma che M.I ni fra 
dcj di tur venire alla luce It re 
e ipnx hi convenienze» tra 
questi e altri e eli L u prouram 
ma cioè clic non sui-ingessa 
*o da preleso ideologie he co 
mi succede per esempio a 
ciucilo presentato da M ino Se 
gru 11 leader referendario m 
fatti - dico Visani - -parlo cl.i 
un presupposto del tutto ,deo 
logico quando dice ne* con 
Bossi ne con l'ini ne i ori Oc 
e fletto» \. un idea che non ha 
futuro - commenta ancora il 
dirigente pictievsino - perche 
prescinde dalla realtà come 
so la tendenza elettorale non 
fosse ormai bipolare e non 
spingesse le forzo a scomporsi 
e a ricomporsi-

Ui Quereli dunque vuole 
distinguersi da Mano Sogni 
non solo per e io e he attiene ai 
contenuti dell alleanza ma 
an< In sul metodo e he si segue 
per costruir!.t Cosi a differen 
AI di Manotto «che si candid i 
alla e anca di presidente del 
Consiglio senza nemmeno sa 
poro quale sarà lo si Inorameli 

lo di e in 'ara parte ~ dico Cj ivi 
no Angius punto contiali 
por noi o la e ostruzione del 
I alleanza di sinistra e di prò 
gr< sso t hi* oggi non e e anco 
r.i sul pi ino nazionale «Noi 
v andidi uno - aggiungo v isani 
- lo se hieramenlo progressista 
al governo del paese Se poi 
ne 1 e orso della elise ussione sa 
ra necessario ind» «ire il nomo 
di un presidente del Consiglio 
faremo anche questo» Alton 
zione pero - ncord i la mag 
gioranza dogli intervenir - indi 
care il nomo non spetta a un 
parlilo ma a uno schierameli 
to Li dialettica - afferma por 
est mpio Umberto Ramon 
non e tra parliti ma tra se luc
ra menti Occorrerà quindi 
che sui I alleanza di progresso 
i esprimere programma e lea 

eler 
Non esiste dunque perora 

ale un.i opzione privilegiala 
quante) al prossimo inquilino 
eli Palazzo Chigi anc he s< Vi 
sani interrogato da un giorn.i 
lista e irea la possibile triade 
Ciampi Oc e hello Napolitano 
rispondo e In andrebbe benis 
siino- Lsiste invece una can 
didatura -oggettiva dello 
se li'ora u lento progressista al 
guvi rn<j del paese «Il proble 
ma del governo e aperti) per 

tutte le forzi di sinistra alter 
ma I u'via Bandoli risponden 
do indirettamente a quanti 
( Pniaimi !< Macaluso per 
esempio) avevano fitto riferì 
mento ai possibili problemi 
che in questo senso potrei» 
boro venire d i una forza come 
Inondazione comuni «a II 
l*ds non chiedo abiure a nessu 
no ma neppure intendi farsi 
ingabbiare el.i prelese massi 
m.disti ribadisce \ isani sol 
tohneando I apprezzamento di 
lutti i segretari regionali nei 
confronti delle dichiarazioni 
reso dai dirigenti della Quer 
eia a caido subito dopo la vit 
tona progressista nelle grandi 
citta »laver insistito su! dato 
della vitlo'na dell alleanza ò 
stato giudicato da tuli, un pas 
saggio importante e un indica 
zione por le prossime elezioni 
pollile lie« dice infatti il coordi
natore della segreteria riba
dendo che la grande afferma 
zione dello forzo progressiste 
«sane isce le ragioni della svolta 
che ha portato dal Pc i al Pds e 
che «il Pds comincia a racco 
gliere i frutti di una strategia di 
grande respiro 

Dunque il Pds lavorerà ii,ì 
subito a intensificare la cosini 
zione del tavolo programni.it: 
co, con I obiettivo di arrivare 

allo elezioni con un simbolo 
unico per icandid ili progressi 
su ne i collegi uninominali ( per 
la parte proporzionale invoco 
il Pds manterrà il suo simbo 
lo i Nello stesse) tempo pero 
1 alleanza progressisla non do 
vra essi re -costruita a tavoli 
no ma dovrà «i> ir*.re dal bas 
so> Contemporaneamente al 
tavolo nazionale» la Querua 

darà viti a veri e propri tavoli 
reg.onah di confronto e he con 
sentano non solo di verificare 
realtà per realtà 1 efficacia del 
I alleanza e del suo program
ma ina anche di costruire 
se hieramenti poli più aderenti 
allo situazioni e alle esjjenen 
ze locali Non si punta cioè a 
tavoli ( o a d alleanzej fotoco 

pie- I, intenzione al contrario 
e quella di favorire il massimo 
di e reativita e un apprezza 
mento particolare in questo 
senso e sialo espresso noi 
confronti dell esperienza Ine 
stina che ha portato ali elezio 
ni a sindaco di lllv 11 tavolo 
nazionale insomma come il 
simbolo unico stanno a indi 
caro un punto di riferimento 
politico por il programma e le 
alleanze - conclude Vjsam -
ina nelle singole regioni si pò 
trmno sperimentare altre for 

Proposto un «tavolo» che discuta programma e candidati per dar vita ad un'alleanza dei progressisti, capace di governare 

Ad: «Un premier che prosegua il lavoro di Gampi» 
Alleanza democratica propone un tavolo dei pro
gressisti, per discutere senza steccati programmi e 
candidati e indicare anche un premier Chi? Qual
cuno che continui l'opera positiva del governo 
Ciampi Insomma il nome dell'ex-governatorc di 
Bankitalia riaffiora da parte di Ad, più come un «se
gnale» che non come una proposta bloccata E per 
il programma Alleanza indica otto punti. 

ROBERTO ROSCANI 

• • ROMA «Il premier' Una 
persondlitA che sappia conti
nuare I opera meritoria di Car
lo A//elio Ciampi» Insomma 
Ciampi7 «Lui è il primo a pote
re garantire la prosecuzione 
della politica di riduzione del 
debito e di contenimento della 
spesa» Il toto-candidato alla 
muda del governo sta diven
tando un sport nazionale b 
questa e la risposta, interlocu
toria e non «chiusa», di Allean
za democratica che ieri a Ro
ma ha avanzato le sue propo
ste Un tavolo dei progressisti 
|wr discutere i programmi, le 
i andidature dei collegi unino
minali nelle prossime politiche 
e per dichiarare prima del voto 
(anche se la legge non lo ren

de obbligatorio; il nome del 
primo ministro e della «squa
dra» di governo Adornato 
Bordon. Bogi, Ruflolo e Vizzmi 
sono partiti da una valutazione 
estremamente positiva delle 
elezioni dei sindaci «Ma ora -
dice Adornato - dobbiamo fa
re un passo in avanti, dobbia
mo definire una maggioranza 
politica che possa sorreggere il 
nuovo governo, una maggio
ranza coerente» Ad ha in testa 
uno slogan «Vogliamo che 11-
taha diventi una grande nazio
ne democratica Sinora e stata 
poco nazione e mai fino in 
tondo democratica Questa 
trasformazione si ottiene te
nendo insieme competitività e 
solidarietà» H queste due pa 

rule racchiudono una pulcini 
ca verso il vecchio amico e 
compagno di strada Mano be-
gni che parla (Il un polo ino 
derato distinto dai temimi di 
•efficienza e solidarietà' Ira 
(ompetitivita ed efficienza la 
differenza - sostiene Adornalo 
- e c h e il secondo termine non 
basta ad indicare un sistema 
economico e un apparato 
ammnistrativn che funzionino 
in maniera demex ralle a 

Insomma un tavolo per dar 
vita ad uno scluerumcnlo elei 
torale di cui Ad è una parie e 
che potrebbe chiamarsi Al
leanza progressista Un tavolo 
che si autocomochi Ma chi ne 
tara parte' I,.' doni.inda e insi
diosa si cercano t nomi e i co
gnomi dei soggetti politici in
clusi ed esclusi «A questo tavo
lo parteciperanno tulle le forze 
che hanno manifestato mie 
resse e non ostilità a questo 
progetto Non ci piace il gioco 
delle esclusioni Noi gmchche 
remo soprattutto partendo dal 
programma' 

R Alleanza democratrica si 0 
presentala ieri con olio punti 
programmatici «Una prosecu
zione della politica di riduzio
ne del debito del governo 
Ciampi Una coraggiosa linea 
di privatizzazioni che non si 

fermi davanti al problemi del 
l'occupazione e che ripristini 
condizioni di pluralismo e di 
concorrenza Una scelta lede
rà lista e he serve a tenere mula 
I Urlila non a spezzarla L na 
sempliticazione del sistema fi 
scale Una pubblka animini 
strazione al servizio dei eittadi 
ni m cui le carriere e il lavoro 
vengano valutati eoli criteri di 
produttività Per I occupazione 
le idee sono tre agenzia del la 
voro orari flessibili (non tanto 
quindi riduzione generalizzata 
ma elasticità), creazione di 
posti di lavoro soprattutto ne! 
mercato nuovo dei servizi 
avanzati Quindi anche una 
politica che rimetta al eentro la 
iamiglia Infine un ulteriore nn 
novamento delle istituzioni ha 
salo sulla legittimazione popò 
Lire dell esecutivo sulla ('eie 
gificazionc e che stabilisca ga 
ranzie normative perche i can 
elidati possano essere scelti 
con il sistema delle primarie 

Anche le domande sul prò 
granitila nella conferenza 
stampa hanno finito per pini-
lare sugli schieramenti questi 
otto punii sono delle discnnu 
nauti9 'Slamo appena .ili ini
zio queste sono direzioni di 
marcia orientamenti' smorza 

Kullolo Abbiamo fisvito dei 
punti lorti che portiamo al ta
volo dei progressisti Severran 
no contestati li sosterremo' 
aggiunge Bugi Ma le privati/ 
/azioni non piacciono a Cos 
sulla insiste qualcuno «Abbia 
ino un atteggiamento unitario 
ma parlando di progiammi 
non [tarliamo dagli schiera 
menti Non abbiamo scritto 
questi otto punii pensando al 
seni iiore Cossulla . conc lucie 
Adornato Via subito da Ad ar 
riva una ulteriore prec isazione 
la partecipazione al tavolo dei 
progiessisli e ali alle.inz.i elei 
torale non esc tucleche a livello 
locale non si possano raggimi 
geie ulteriori accordi con per 
sone o con forze ( he nazional 
mente non vi aderiscono 
Qualche esempio' Beh se ag 
giungere nuove forze e meli 
spensabile a battere la Lega o 
la destra si può vedere Per Ad 
infine la transizione al nuovo 
deve passare per un rinnov t 
mento profondo anche gi'iie 
razionale della classe clirigen 
le cominciando dai minisiri e 
conlinuundocon gli staff tecni
ci ma allora Ciampi non sarà 
troppo vecchio' Siamo una 
forza politica - replica Adorna 
to - non 1 inagraie» 

Bassolino 
in visita 
all'Unità 

• • IvOMA 11 nuovo sindaco 
di Napoli Antonio Bussoli 
ne» ò sta'o ieri in visita alla 
leda/ione romana de / / 'tutù 
(nella foto insieme al diret
tore Walter Veltroni) dopo 
1 intensa prova elettorale 
vinta dalla sinistra 

La sua prima giornata in Campidoglio, da sindaco, e 
poi Rutelli se ne e andato a festeggiare la vittoria a 
piazza Farnese. Nonostante la pioggia duemila per
sone e tanti artisti lo hanno accolto sul palco Oggi il 
sindaco riunirà la sua giunta. Alla cultura Gianni 
Borgna, del Pds Assessore alle attività produttive il 
segretario cittadino della Cgil Claudio Minelli e al
l'urbanistica l'architetto Domenico Cecchini 

CARLO FIORINI 

Wm KOMA Questa e 1 ultima 
fc sta ora basta con le cerimo
nie v tutti al lavoro- \ rane osco 
Kutelli allegro dopo aver pas 
s.ito la sua prima giornata ci.) 
sindaco in Campidoglio è sali 
to sul palco di piazza l'arnese 
l'in di duemila persone nono
stante la fornata di piotala 
hanno voluto festeggiare arie o-
ra la vittoria del siadaco prò 
grossista 'laute bandiere ros 
so striscioni di associa/ioni di 
ejuartiere e applausi e con per 
acciglierò il sindaco Ma es 1 ul 
tima lesta An/i oqqi che e, fé 
sta si lavora 1 rane osto Rutelli 
ha convocato a mc\woi»iorno 
la prima riunione della sua 
punita l'or affrontare 1 ouier 
i^on/a traffico natalizia e i prò 
bleini d*'i peneri che con il 

di passare freddo rise filano 
dello brutte foste 

"Con voi con tutti i cittadini 
anche con quelli e fu* non mi 
hanno votato voglio stabilire 
un patto di amicizia per cani 
biaie* insieme questa citta nei 
prossimi quattro anni- A far 
sul palco si sono alternati IXi 
mele I ormici l*.i Premiata Dit 
ta Rodolfo Umana Gianni lp 
[Kiliti Kttoro Vola Serena 
Dandmi e Grazia Nt iKumurra 
artisti e intellettuali che lo Itati 
no aiutato in tutta la campa 
L*na elettorale In piazza e era 
no oltre al pidiessmo Walter 
I o t a che sarà vite-sindaco 
anc fio w;li ultimi assessori stolti 
da I rane esco Rutelli p t r com 
piotare la sua sc|uadra Gianni 
Bonaria -Ih anni dirigente del Francesco Rutelli alla festa con Sorci,) Dandmi 

dipartimento culturale di Boi 
lottilo Ose ute autore della 
Stona della canzone italiana 

appassionato di musica oc ine 
ma che sarà assessore alla 
cultura Poi Claudio Mine 111 so 
^retano della C qil di Roma so 
cialista e he sarà issesson allo 
sviluppo e alle pollile he S<K M 
li Mmelli a p p o s o l a candida 
tur i di Rutelli a sindaco 14IU 
nella pini lavora scois 1 quando 
il l'si invoce alle ora le ..lava di 
mante neri in piedi la vjiunl 1 
Carraio Assessore ali urbani 
slit a saia 1 are tute Ito Dome ni 
e o C oc e Inni al bil.mc 10 I inda 
lAinzillotta al pc istillalo I io re ' 
la I annoili .11 servizi s<*. iati 
Amedeo Piva Piero Sindulli 
ali av\o< atura 

Ietto 1 1 ima punì 1 immuni 
eh umiltà pere ho abbi mio 
quattro e me rtje n/e d.i dirmi 
' ire imi diatatiiriito - hi di Ilo 
11 siud ico dal palco - Dohbi.i 
ino innanzitutto organizzate 
un Natale nie'iio duio per 1 più 
t.ove ri stabilir" ile uno misure 
por il Irai lieo e he nei poneteli eli 
lesi 1 e si mpie pili e .lolle o I 
voglio alle ho origini// 110 un 1 
pulizia L'I li» r ile de lì 1 e iti 1 
I la eh Ilo e tu et min > I niquili 1 
monto non adoitet 1 m le lai 
kjtie alterne ne il blue e o lutale 
elei traltie o in 1 e he stuefn ra in 

vece del li' misure alternative 
1! sindaco prima di salire sul 

paleo ha anche risposte) a chi 
qh chiedeva se I affermazione' 
di 1 ini foss< comunque una le 
Hiltimazione lo fin vinto lui 
ha peiso naturalmente la lina 
e la sua orano entrambe e aneli 
dature legittimo ha dotto A 
proposito di Berlusconi invece 
ila dolio -Spere) che assuma 
un ìtte^iamentodi'inotratico 
con quanti hanno dimostrato 
it li "c ilive rso dalle sue* Noi non 
voghamo un Italia di lenirne 
1 t e oiumesse della Stantia ile 
vonti potei veil ire peji e hi t»h 
pare 

Ma Rutelli ha respinto altro 
domande pollile he ha invece 
umiline 1 ilo ehi oijni sei mesi 
laia un assemblea pubbht a 
|K r spie 14 ire ili i e iti 1 Io stalo 
eli itliiazioiit de 1 suo prot^r mi 
m 1 eli 140V1 rito l n 1 volta a set 
Umani pennellerà ai cittadini 
di te lupe siale il <. impulcialo 
e 011 le loro miei rotazioni 
Ou indo in quali he parte del 

la t ilta e 1 sarà un prol>)om 1 ila 
risolvi io io mi Ir tsleriro 111 qui I 
qiiurtii re magari e 1 .indio a 
dormili conio Ila Lillo il smela 
t 1 d i B ne 1 l lo l i 1 - h a p r o l i le s 
s o pi it he e le d o e In It s u t u 
zumi unisti si possano ttovare 
solu ilislt ini ali 1 tjt ute 
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Beppe Grillo 
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in edicola da giovedì a 1.800 lire 
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Dopo 
il voto 

Politica 
iXfftf * m e r c a u hanno rafforzato il giudizio sulla stabilità 

l garantita dal voto. Guadagnati 26 punti sul dollaro 
e 12 sul marco. Si chiede la conferma della linea Ciampi 
Che cosa si dice e si pensa a Wall Street, Londra e Parigi 

La svolta politica tiene 
ancora banco sulla stampa 
mondiale. E il «Times» 
intervista Achille Occhietto 

Lira, titoli e Borsa: la rimonta continua 
Il presidente Deutsche Bank: «Meglio a sinistra che a destra» 
Lira, Borsa e titoli di stato in corsa: i mercati si sono 
convinti che si è aperta una fase di stabilità, almeno 
fino al voto di primavera. Il presidente della Deut
sche Bank, Kopper: «Meglio a sinistra che a destra». 
Il potente Fondo pensione insegnanti Usa: «Pds, 
partito della stabilità non dell'establishment». Più 
che sentirsi orfani de! centro, gli investitori chiedono 
alla sinistra di chiarire intenzioni e programmi. 

ANTONIO ROLLIO SALIMBENI 

M ROMA. In tre giorni la lira 
ha recuperato il 3% sul marco 
e quasi il 4% sul dollaro. Nella 
sola giornata di ieri, la moneta 
tedesca ha perso 12 lire, quella 
Usa 26. A Piazzaffari il listino ' 
segna +1,61% (ma il Mibtcl, 
che registra l'andamento dei ti- • 
toli principali si ferma a 
+ 0,65%). I titoli di Stato reg
gono ancora e a Londra arriva
no richieste di acquisto da ol
tre Atlantico. Si sbracciano po
tenti banchieri, si sbraccia pu
re qualche » premio - Nobel. 
Franco Modigliani, per esem
pio: l'Italia non è affatto alla • 
deriva. La prima grande priva
tizzazione, quella del Credit, 
celebrala con torrenti di stam
pami dai computer delle gran
di agenzie di informazione 
economica internazionali, 
conta meno di cinque grandi 
sindaci progressisti. . 

È cambiato quello che gli 
anglosassoni chiamano mood, 
l'umore, lo spirito dei mercati. 
Attenzione: può essere reversi-

. bile, al minimo impaccio la lira 
può perdere colpi, possono 
mutare le convenienze dell'in
vestimento. Ma la sinistra non 
scatena più vecchie paure e 
oggi, proprio alta sinistra, sui 
mercati si chiede di chiarire le 
propnc ricette. Ecco la Deut
sche Bank, la prima banca te
desca, scoprire le virtù della 

stabilità progressista italiana. È 
il presidente llilmar Kopper a 
parlarne esplicitamente a 
Francoforte: -Meglio a sinistra 
che a destra». È la teoria del 
male minore, la certezza che 
le regole del gioco sono co
munque garantite. Per esem
pio quella che non ci saranno 
trucchi sul debito pubblico. I,a 
Deutsche Bank ha ormai una 
posizione strategica nell'eco
nomia e nella finanza italiana. 
Intanto e un azionista influente 
della Fiat. Poi ha comprato la 
Banca d'America e d'Italia e 
quando a Londra e Milano si ti
ravano pomodori marci sulla 
lira annunciava l'intenzione di 
fondere la BAI con la Banca 
popolare di Lecco. Strano per 
un paese con moneta e titoli 
colati a picco. 1 mercati, come 
ò nolo, non lunzionano nella 
prospettiva del medio-lungo 
periodo, ma nell'ottica della 
toccata e fuga. Ma la chicca 
nel 1993 della Deutsche Bank 
e stata la guida del concorzio 
di collocamento del prestito in 
marchi del Tesoro lancialo in 
gennaio por 5 miliardi di mar
chi. Era il primo passo verso i 
prestiti in valuta con l'ultimo li
mitato, ma fortunato, glabol 
bond. «L'Italia sta cercando di 
fare auto-pulizia • dice ancora 
Kopper -. Per questo processo 
ho rispetto e ammirazione, an

che se c'è qualche ingiustizia 
poiché non tutte le persone fi
nite in prigione sono colpevo
li». Probabile allusione a uomi
ni Fiat. 

E il futuro governo naziona
le? 

«Per ora ci sono state le mu
nicipali, poi vedremo come sa
rà la nuova coalizione di go
verno». In ogni caso la Deut
sche Bank in Italia resta ben 
salda «indipendentemente dai 
cambiamenti di governo». 

È il momento di fare previ
sioni dopo settimane durante 
le quali il Tesoro e la Banca 
d'Italia cercavano dì convince
re giornalisti e investitori che 
non c'erano ragioni economi
che perdiffidarc dell'Italia, che 
quel dannato differenziale di 
quattro punti nei rendimenti 
tra i Bot di casa nostra e i titoli 
tedeschi non è da addebitare 
all'inflazione o alla bilancia 
dei pagamenti in rosso (peral
tro ù in nero che più nero non 
si può) . bensì al rischio di in
certezza politica. Ora si conti
nua a pensare che la politica 

resti la bussola di orientamen
to per chi muove decine di mi
gliaia di miliardi di dollari o lire 
ed è in grado di far naufragare 
leader politici improvvisati o 
avventurosi. L'umore e tutto, 
cosi come e tutto l'idea che or
mai ha convinto i mercati: la 
scelta progressista ò un (attore 
di stabilità. Ma la «stabilita» va 
riempita di contenuti, terapie,. 
impegni. 

The Wall Street Journal, or
gano della finanza statuniten
se, non e mai stato tenero con 
l'Italia, ma in questi quindici 
giorni ha giocato un ruolo im
portante. Equidistante finche si 
vuole, ma non ha riproposto la 
vecchia equazione sinistra-pu
nizione dei redditi da capitale, 
penalizzazione delle imprese. 
Enrico Ponzone, economista 
alla Clanwort Benson Securitìes 
di Londra, invita a separare le 
valutazioni del mercato norda
mericano dalle valutazioni del
la City: «L'investitore di Wall 
Street cade in uno stato d'an
sia non appena sente che il 
Pds e un partito ex comunista. 

Non ci si può fare nulla». Nel 
quartiere degli affari londinesi, 
che con lo smistamento gior
naliero di 300 miliardi di dolla
ri al Riorno resta la prima piaz
za finanziaria del pianeta (a 
New York si trattano ogni gior
no «solo» 200 miliardi di dolla
ri), «c'è stato meno disorienta
mento; il modo in cui il Finan
cial Times ha trattato il caso ita
liano ha aiutato a far capire 
qual era la differenza tra sini
stra attuale e vecchia sinistra. 
Beninteso, non c'è nessun en
tusiasmo, ma in Europa i mer
cati hanno tatto il callo a partiti 
di sinistra o coalizioni di sini
stra che agiscono nella pratica 
entro limiti non diversi da quel
li dei paesi a guida moderata o 
conservatrice. Pensiamo alla 
Francia di Mitterrand o alla 
Spagna di Gonzalcz». 

C'ò davvero questa differen
za di umore? 

Secondo Andrew Clearfield, 
responsabile del dipartimento 
Europa del potente fondo pen
sione degli insegnanti ameri
cani TRAA-Cref, «la stabilità è 
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Parla il consigliere incaricato 
di Confindustria: le nuove 
giunte possono riuscire. Il Pds 
per ora ha mostrato coraggio 
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Lombardi: «Paura delle sinistre? 
Ma no, l'alternanza è la strada giusta» 
Lira e borsa preoccupate per la possibile afferma
zione delle forze progressiste? Ma no, non c'è nulla 
da temere per le leggi di mercato. Anzi le forze che 
potrebbero costituire il polo progressista hanno da
to dimostrazioni concrete di potersi candidare al 
governo del paese. Restano i distinguo, ma questa è 
la sostanza della risposta dell'industriale Giancarlo 
Lombardi, consigliere incaricato di Confindustria. 

ANGELO MELONE 

tm ROMA. L'andamento dei 
mercati lo questi due giorni 
volge decisamente al sereno. 
Sembra una smentita a tutti co
loro che hanno tentato di spie
gare ai quattro venti che la bur
rasca delle settimane scorse su 
lira e Borsa (osse dovuta alla 
paura dell'arrivo delle forze di 
sinistra e progressiste al go
verno delle grandi citta italia
ne. Lei pensa che sia vero que
sto o no? 

Penso che di fronte all'ipotesi 
di una vittoria dei candidati 
delle liste di sinistra non ci sia 
nessuna ragione di temere per 
le sorti democratiche e nean
che per le leggi fondamentali 
sull'economia di mercato di 
questo paese. Questo è stalo 
capito e perciò il mercato ha 
reagito in modo serio, maturo. 
Ed una ulteriore conferma a 
questa mia sensazione potrà 
venire dalle giunte progressiste 
se interpreteranno la politica 
in modo serio, se daranno una 
dimostrazione di buon gover
no. Cosa che, per altro, io ri
tengo probabile. 

Scusi, ina mi sembra di co
gliere comunque un (ondo 
di scetticismo: da dove pen
sa possano nascere 1 proble
mi per queste giunte? 

Dal fatto che in alcune città so
no state fatte delle alleanze, 
oppure delle candidature sono 
passate, con il sostegno di po
sizioni più estreme. Mi riferisco 
a Rifondazione comunista, in 
parte alla Rete. E questo po
trebbe essere un condiziona
mento. Comunque penso che 
ormai è superata questa fase 
della paura in termini pura
mente psicologici, si starà mol
to più attenti ai fatti. 

Tra i fatti, lei pensa che ad 
esempio l'Intenzione dichia
rata di sostenere il governo 
Ciampi sulla Finanziaria sia 
servita a questo chiarimen
to? 

Direi che 0 stata una dichiara
zióne molto importante, lo tro
vo che le due decisioni di so
stenere la Finanziaria e di indi
care come possibile una presi
denza del Consiglio Ciampi 
anche in caso di una vittoria 
delle sinistre. Indiscutibilmen
te due gesti politicamente in
telligenti e di responsabilità 
che sono stati molto apprezza
ti da chi voleva vedere se effet
tivamente il Pds avesse il co
raggio di compromettersi in 
termini concreti. 

Quella di Ciampi natural-
mcnteè un'ipotesi. 

Certo, non è una sicurezza. 
Ciampi o non Ciampi, su 
quali basi secondo lei an
drebbe costruito (a partire 
dai prossimi mesi) Il pro
gramma economico del polo 
progressista? 

Credo che oggi ci siano delle 
cose purtroppo abbastanza 
obbligate, dominate da questa 
equazione: rilancio dell'eco
nomia e dell'occupazione sen
za ricadere nel circolo vizioso 
dell'aumento del debito pub
blico. Noi dobbiamo riuscire a 
rilanciare l'attività imprendito
riale, perchè questo 0 il primo 
passo per creare nuove occa
sioni di occupazione. D'altra 
parte ormai è chiaro che non 
possiamo pensare di control
lare il problema dell'occupa
zione solo con gli ammortizza
tori sociali, cioè solo proteg
gendo più o meno i lavoratori 
ma facendogli perdere il lavo
ro. È una via obbligata, e dovrà 
passare prevalentemente per 
un ancor maggiore rafforza
mento delle esportazioni. Ma 
non basta: occorre anche un 
minimo di rilancio dei consu
mi interni, altrimenti una parte 
delle aziende e dei loro lavora
tori restano tagliate fuori. L'e
quilibrio 0 molto delicato. E 
dalla sinistra, dal fronte pro
gressista mi attendo rigore, di
chiarazioni (orti che ci garanti
scano dal rischio che per far 
tutto questo venga compro
messo il bilancio dello Slato. 

In alcuni commenti di questi 
due giorni si insiste sul ri
schio di una sinistra statali
sta che farebbe (are un pas
so indietro all'Italia. Ma non 
le sembra che sia proprio II 
contrario? Cioè che sarebbe 

ora di dare all'Italia un mer
cato meno fantomatico, e 
che proprio dal fronte pro
gressista siano venute le 
proposte più concrete? 

Certamente si. So benissimo 
che la sinistra si porta addosso 
una sorta di sfiducia aprioristi
ca, per certi versi anche giusti
ficala dal timore, ad esempio, 
che per la sacrosanta lotta alla 
disoccupazione sia disposta a 
rinunciare al rigore nella ge
stione dei falli economici. Però • 
devo dire che queste persone, 
a mio modo di vedere, sottova
lutano a loro volta quale terri
bile spirale potrebbe crearsi 
nel nostro paese di fronte a 
una crisi industriale e occupa
zionale molto grave, Bisogna 
insomma farla finita con que
sto gioco delle parti nel quale 
gli uni devono al limite accusa
re gli altri di scarso rigore men
tre i primi li tacciano di scarsa 
attenzione sociale. Bisogna 
trovare un equilibrio. 

Potrebbe immaginare un 
esemplo di questo equili
brio? 

C'ò giù. Ritengo che nell'ultima 
legge finanziaria ci sia stato. 

Ma molti esponenti del mon
do industriale... 

So bene che molli miei colle
glli - non molti devo dire ma 
alcuni - hanno dello che que
sta Finanziaria era troppo 
blanda, lo invece credo che sia 
slato giusto trovare un punto di 
equilibrio perdio se per guari
re il malato lo si ammazza poi 
c'ò poco da guarire. 

Per alcuni aspetti è un con
cetto analogo a quello 
espresso, pur dall'opposi
zione, da parlamentari-eco

nomisti del Pds come Visco 
oCavazzuti. 

Lei ha citato due nomi di per
sone. Se ne potrebbero ag
giungere altri, aggiungerei Mi
chele Salvati o lo stesso Spa
venta che non ò un esponente 
del Pds. Allora direi che perso
ne come Spaventa, Salvati, Ca-
vazzuti, Visco sono dì grande 
competenza, di grande rettitu
dine, io penso sarebbero degli 
ottimi ministri e farebbero cer
tamente delle cose che non 
credo manderebbero il paese 
allo sfascio. 

Si paria, fin troppo forse, 
del crollo del centro della 
politica Italiana. Ma non le 
sembra che la crisi abbia 
spappolato soprattutto il 
«centro» della vita sociale ed 
economica? E che una gene
rale «polarizzazione» sia sa
lutare per la vita del paese? 

lo sono fra i moderatamente 
ottimisti di fronle alla situazio
ne politica. La mia tesi ò che se 
oggi il Pds, vedi i due gesti che 
dicevamo prima, insiste su 
questa strada (che però, biso
gna saperlo, porta quasi inevi
tabilmente alla rottura con Ri
fondazione comunista), ha 
tulle le carte in regola per rap
presentare il nucleo fonda
mentale di aggregazione di 
una alternativa diciamo di sini
stra o se vogliamo di centro 
progressista. Dall'altra parte io 
credo che si possa formare in
torno a Segni un centro più 
conservatore. In questa opera
zione Segni può approfittare 
anche del salutare ridimensio
namento della Lega e del Msi. 
Certo, ha ragione Fini quando 
dice che in (ondo lui ha avuto 
un successo maggiore di quel-

molto importante e ora c'ò 
perchò il Pds pur non essendo 
un partito de\\'establishment e 
un partito che riconosce l'im
portanza della stabilità. Co
munque lei ha ragione, abbia
mo sempre un po' di paura an
che di un governo di centrosi
nistra, un governo moderato di 
sinistra poiché pensiamo che 
tenderà a privilegiare gli inte
ressi dei lavoratori non quelli 
delle società. Sa, noi lavoria
mo anche speculando a breve 
termine in azioni e Milano ci 
interessa. Certo che se sapessi
mo di più sui programmi...». 

La carta buona del Pds, dice 
Enrico Ponzone, ò quella di 
«aver dimostrato capacità di 
coalizione e a questo punto 
anche un centro rinato non 
potrà che fare ì conti con il Pds 
essendo Lega e Msi partiti non 
nazionali». Stabilità fino alle 
elezioni. Richiesta di chiari
menti sulla politica economi
ca, sui programmi. Pds uguale 
espansione economica a spe
se del deficit pubblico? E la tas
sazione delle rendite' Si vuole 

essere rassicurati che tra Ciam
pi e il governo successivo non 
ci siano soluzioni di continui
tà. È l'idea del Fondo moneta
rio internazionale, che sembra 
spingere più su un Ciampi-bis 
con un Pds senza imbarazzi 
nella conferma degli impegni 
di risanamento finanziano as
sunti dall'ex governatore Ban-
kitalia. Tanto netto da accetta
re misure ancora più aspre, 
quasi doppie rispetto a quelle 
già pesanti dì Ciampi. •Stan
dard & Poor's, l'agenzia di va
lutazione intemazionale che 
declassò la capacità di far 
fronte ai debiti dell'Italia, ha 
preso subito le distanze: sareb
be veramente difficile rastrella
re di più in fondo al barile dei 
consumi, dei salari, dei profitti. 
Susan Witt, analista di Stan
dard & Poor's a Parigi, dice 
che non c'ò da preoccuparsi: 
«Gli esponenti del Pds sono 
gente responsabile, ma devo
no sapere che i margini in cui 
si trova l'Italia è sempre molto 
stretto». 

L'imprenditore 
Giancarlo 
Lombardi, 
consigliere 
delegato della 
Confindustria 
per i settori 
scuola 
e formazione 
Sotto un 
momento degli 
scambi di ieri 
a Piazza Affari 
e, a sinistra, 
la prima pagina 
di ieri 
dell'Herald 
Tribune 

lo che nessuno di noi lontana-
niente pensasse poco tempo 
fa. Però il non aver vinto può 
probabilmenlu portare un'ag
gregazione intorno a un sano 
centro più conservatore, e cosi 
si crea un'alternativa assoluta
mente dignitosa e seria che ò 
quello di cui questo paese ha 
bisogno. 

Lei parlava dell'emergenza 
lavoro che non può essere 
affrontata solo con gli am

mortizzatori sociali. Si di
scute molto sulla riduzione 
d'orario e sullo sviluppo del
la formazione professionale 
per rendere il mercato più 
agile. Molti industriali chie
dono solo «flessibilità» ad 
ogni costo. Che cosa ne pen
sa? 

lo sono molto favorevole Lo ri
peto: trovo che il problerna 
della riduzione di orario vada 
affrontato fuori da schematì-

A New York Times 
«C'è una speranza 
rossa per l'Italia?» 

PAOLA SACCHI 

• • ROMA. La «grande spe
ranza rossa» italiana fa par
lare di sé sull'altra sponda 
dell'Atlantico. E gli ultimi, 
sbiaditi, retaggi di paure e 
diffidenze, eredi della guer
ra fredda, sembrano come 
definitivamente svanire, in 
un piccolo e rivoluzionario 
titolo di giornale. Seppur ac
compagnato da un cauto 
punto interrogativo, qucll'«l-
tay's great red hope?» 
(«Grande speranza rossa 
dell'Italia?), che sintetizza 
un editoriale del prestigioso 
New York Times, è il segno 
di una rivisitazione critica -
sull'onda del «terremoto» 
progressista che ha scosso il 
nostro paese - della storia 
dei rapporti Italia-Stati Uniti 
in quest'ultimo quaranten
nio. Una rivisitazione in cui 
si parla apertamente dei 
prezzi, in termini di demo
crazia bloccala, che la lotta 
di Washington contro il peri
colo rosso ha fatto pagare al 
popolo italiano. 

«Paradossalmente, ma in 
modo convincente - ò scrit
to nell'editoriale - gli ex co
munisti possono oggi pre
sentarsi come l'ultimo ba
luardo a difesa di una Italia 
unita, europeista e demo
cratica». «1 comunisti italiani 
- osserva il New York Times 
sono stati i pnmi nel mondo 
a proclamare la loro piena 
accettazione della demo
crazia parlamentare. Per 
lungo tempo hanno control
lato numerose amministra
zioni locali e il vasto consen
so elettorale, oscillante ira il 
20 ed il 30%, li ha resi come 
una sorta di alleato ombra 
in vari governi nazionali. La 
differenza oggi è che le di
mensioni gigantesche degli 
scandali hanno praticamen
te cancellato i maggiori av
versari dell'ex Pei, lasciando 
quest'ultimo come l'unica 
valida opposizione all'estre
ma destra». E ancora: «Per 
anni Washington ha appog
giato la Democrazia cristia
na, il partito socialista e i lo
ro alleati di centro come un 
sicuro bastione contro il più 
grande partito comunista 
dell'Occidente. E dal punto 
di vista della politica ameri
cana negli anni della guerra 
fredda, tale linea ò risultata 
vincente: l'Italia ò rimasta 
nella Nato ed ha goduto per 
decenni di una enonne cre
scita economica». «Ma gli 
italiani - aggiunge l'editoria • 
le - hanno pagato un caro 
prezzo. 11 sistema delle tan
genti ha gonfiato enorme
mente la spesa pubblica e 
ha paralizzato l'amministra
zione della giustìzia. Le coa
lizioni centrisle sono dive

nute una sorta di governo 
permanente, impedendo 
ogni realistica possibilità di 
un salutare e democratico 
rinnovamento». •! post-co
munisti - viene inoltre sotto
lineato - in quanto unico 
grande partito nazionale 
non coinvolto in profondita 
negli scandali, sono siati i 
maggiori beneficiari di que
sta situazione. E cosi lo sono 
stati i neofascisti del Msi e i 
regionalisti della Lega 
Nord». «Le credenziali de
mocratiche di queste tre for
ze non sono del tutto chiare 
- conclude il New York Ti
mes - ma i post-comunisli 
sono quelli che hanno fatto 
dì più per dissipare il dub
bio». 

L'Italia progressista, «usci
ta» dalle urne con il voto di 
domenica scorsa ed il Pds, il 
partito che «ha saputo ag-

f rcgarla» e per questo rico-
osciulo a pieno titolo parti

to di governo, continuano, 
intanto, a tener banco sui 
principali giornali europei, 
da quelli francesi a quelli in
glesi, olandesi, irlandesi, 
spagnoli e tedeschi. E la no
tizia arriva anche sui princi
pali quotidiani cinesi che 
parlano di «Grande vittoria 
della sinistra». In un'intervi
sta all'inglese The Times, il 
segretario del Pds, Achille 
Occhetto. tra l'altro, affer
ma: «Credo che il segretario 
del più forte partito vincente 
possa essere presidente del 
Consìglio, ma non è auto
matico. Il nostro partito ò 
pronto ad appoggiare altri 
candidati se ciò ò utile per 
l'alleanza». Occhetto. inol
tre, ricorda che una coali
zione di governo a guida Pds 
avrebbe tre obiettivi di fon
do: «La salvaguardia degli 
importanti passi avanti del 
governo attuale nel risana
mento dell'economia, la di
fesa della lira e soprattutto 
l'abbattimento del debito 
pubblico». «II governo che 
vogliamo - spiega il leader 
del Pds - non sarà quello 
della sinistra ma un'alleanza 
democratica che completi il 
processo di transizione del
l'Italia». Un altro importante 
quotidiano bnlannico The 
Indipendent mette, dal canto 
suo, in risalto die il Pds ha 
saputo imporsi come -parti
to responsabile, di stile so
cialdemocratico' e afferma 
die Occhetto -va ormai con
siderato uno dei più impor
tanti leader politici del/xiese, 
malgrado abbia fama di in
deciso-. E The Guardian af
ferma con nettezza: il «cen
tro» in Italia sarà occupalo 
dal Pds. Infine, lo spagnolo 
El Mundo: «L'ex diavolo rc>-
so non ò anti-mercato». 

smi ideologici da tutt'e due le 
parti. Cioè non può essere ac
cettata nò un'impostazione, 
tanto per intenderci, carnitiana 
secondo la quale la riduzione 
di orario va fatta per tutti, in 
modo forte e subito. Se si fa
cesse cosi c'è la certezza asso
luta di compromettere in mo
do serio la vita di molte azien
de, ottenendo il solo risultato 
di creare un po' di posti di la
voro con la riduzione di orano 
e di perderne molti perchò le 
aziende chiudono. Dall'altra 
parte, però, non mi pare accet
tabile dire quasi ideologica
mente che della riduzione di 
orano non si deve neanche 
parlare, quasi sia un tabù e chi 
ne parla sia un irresponsabile. 
Credo che la questione vada 
affrontata settore per settore, 
azienda per azienda: in alcuni 
casi può essere interesse del
l'azienda stessa, in altri del tut
to controproducente. La prima 
forma di flessibilità va assunta 
negli atteggiamcnu con cui si 
affrontano questi problemi. Lei 
ha giustamente accennato al
l'importanza della formazione 
professionale. Ecco, per otte
nere qualche risultato ho la 
netta sensazione che dobbia
mo avere la fantasia di mettere 
in campo interventi diversi e 
tutti coordinati. Una cosa deli
catissima e, in questo paese, 
tutta da inventare. 

Secondo lei, nei prossimi 
mesi, che ruolo può giocare 
l'organizzazione degù indu
striali in questa svolta nella 
vita politica? 

lo penso che la Confindustria 
possa giocare un ruolo di gran
de importanza. Non c'è il mini
mo dubbio che la maggioran
za degli imprenditori simpatiz

zi più per una posizione di 
centro e conservatore che non 
per una chiamamola centro-
progressista. Però ho l'impres
sione che gli imprenditori sia
no oggi sufficientemente aper
ti, intelligenti ed elastici perca-
pire che questa alternativa è 
necessaria per la democrazia 
del paese, e che di conseguen
za a loro compete soprattutto 
rendere chiaro a tutte le forze 
politiche in campo, siano esse 
quelle «li .'^entro conservazione 
sia quelle ai centro e progressi
sta, quali suiio le esigenze del 
mondo produttivo, quali i pro
blemi da nsolvere, aftinché poi 
chi governa ne tenga conto. 

Quindi, banalizzando, di 
trattare in qualche modo 
con i due schieramenti... 

Direi soprattutto «esponendo» 
più che «trattando», perché la 
parola tratiare la subito emer
gere sospetti. Mentre invece 
occorre esporre i problemi con 
grande chiarezza e trasparen
za. Naturalmente il criterio di 
giudizio verrà poi influenzato 
dal modo in cui i diversi partiti 
risponderanno con i loro pro
grammi a queste esigenze. 

Mi può fare, anche in questo 
caso, unesempio7 

Oggi devo dire, ad esempio, 
che il Pds ò l'unico dei partiti 
che a me risulta abbia chiara
mente dello di essere favore 
vole a una riduzione degli one
ri impropri che gravano sul co
sto del lavoro Noi ntemamo 
che il coslo del lavoio su trop
po elevato r isot to a quello 
che gli operai guadagnano 
quella proposta dal Pds è una 
delle leve sicuramente da ,itli-
vare. e gli imprenditori non 
possono non apprezzarlo 
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Maurizio Montalbini sta per uscire 
dalla camera sotterranea del monte Nerone 
nella quale ha vissuto in totale isolamento 
per sperimentare il rapporto uomo-tempo 

Unici compagni un topolino, una serra 
e un computer con cui ha scritto due libri 
Durante la «reclusione» è dimagrito 20 chili 
«Laggiù il solo vero problema è il silenzio» 

Mercoledì 
8 dicembre 1993 
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Un anno in grotta, «Monti» ce l'ha fatta 
Lo speleonauta: «Già finita?... Ma se oggi è solo il 22 giugno» 
Un anno sotto terra, in una grotta. Pensava che ieri 
fosse il 22 giugno, e ha saputo che c'era la neve. Lo 
«speleonauta» Maurizio Montalbini ha finito ieri un 
altro isolamento, il più lungo. «Parli sul serio, è dav
vero finita?». Non ha fatto un gesto di gioia l'uomo 
che vuole «la solitudine come compagna». È dima
grito venti chili, ma sembra un uomo tranquillo, for
se felice. «Un giorno, nella grotta della volpe...». 

DAL NOSTROINVIATQ 
JENKERMELETTI 

••PIONBBICO (Pesaro). Che 
invidia, ragazzi. Eccolo II, il 
Montalbini Maurizio detto 
Monti, il sociologo che ha in
ventato il mestiere di «speleo-
nauta», meta speleologo, meta 
astronauta. Da un anno è chiu
so in una grotta e nulla sa di ' 
cosa è successo in Italia. Forla-
ni - che è di queste parti, tanto 
che nei ristoranti ci sono anco
ra sue foto a colon appese ai 
muri - era ancora il segretario 
della Oc. Craxi difendeva con 
le unghie la sua poltrona di ca
po del Garofano e Andreotti 
era ancora Andreotti. 

Fara grandi salti, il Montalbi
ni, quando guarderà i giornali 
di quest'anno. Adesso è anco
ra 11, nella grotta del monte Ne
rone, tranquillo come pochi al
tri sulla faccia della Terra. So
no le ore 16 del 7 dicembre 
1993, e nella «base» quasi luna
re in cui ci sono i collegamenti 
via cavo con la grotta sono ar
rivati gli amici e i tecnici che 
debbono annunciare la "fine 
dell'esperimento». • - • 

Lo speleonauta appare sullo 
schermo a colon. Si muove co
me in un acquario, tranquillo, 
rilassato. Pulisce piano tutti i 
tasti del computer, si mette e si 

toglie un berretto di lana. Non 
c'è nulla che faccia pensare a 
un «uomo delle grotte». Lo 
schermo manda immagini di 
pelouche e di pupazzi, di og
getti colorati. 

Maurizio Montalbini non sa 
di essere chiuso dentro da un 
anno. Lui pensa - e lo manda 
a dire via computer - che 
quassù in alto, nel mondo dei 
«normali», sia appena sorto 
uno splendido sole di un inizio 
d'estate. «Sono le ore sette di 
martedì 22 giugno 1993», digita 
sulla tastiera. Basta guardare 
fuori della base per vedere la 
neve che imbianca i prati e i 
boschi del monte Nerone. 

L'amico Andrea Calvagno, 
responsabile scientifico del 
progetto Undcrlab («per uno 
studio scientifico sulle varia
zioni psicofisiche dell'organi
smo umano in condizioni di 
completo isolamento spazio
temporale») , cerca di prepara
re il Montalbini. «Che program
mi hai?», chiede al computer. 
«Volevo pulire il bagno». «Allo
ra aspetti ospiti». «No di sicuro, 
e in ogni caso non li riceverei 
certo in bagno». 

La «base» è piena di gente, 
che assiste in silenzio al dialo-

Lo speleologo 
Maurizio 
Montalbini 

go telematico. C'è anche la 
moglie dello speleonauta, An
tonella Cenoni, 30 anni, con in 
mano rose e fiorellini bianchi 
da sposa. «L'ho conosciuto 
cinque anni fa, mentre lui face
va un esperimento alle grotte 
di Frasassi. Facevo parte dell'é-
quipe di assistenza, e "parla
vo" con lui - allora non c'era
no computer - con l'alfabeto 
Morse. Che magia in quei dia
loghi... Ci siamo conosciuti co
si, e ci siamo sposati. L'isola
mento? Anch'io mi sono pre
parata, altrimenti non avrei 

sopportato un anno cosi. La 
lontananza è solo fisica. Si rie
sce a parlare anche senza pa
role». 

Alle 16.17 viene dato l'an
nuncio. «Monti, Y équipe ài Un
dcrlab Pioneer mi ha autoriz
zalo a dirti che la data reale è... 
Posso? Complimenti, hai anco
ra superato ogni nostra aspet
tativa. Oggi è il 7 dicembre 
1993». «Parli sul seno?», rispon
de Montalbini sulla tastiera, e 
nemmeno gira la testa verso la 
telecamera. «Ci sono qui tua 
moglie, tuo padre...». Si volta 

verso la telecamera, con un 
mezzo sorriso, solo su invito 
dei cameramen delle tv, che 
vogliono riprendere ^esultan
za». Si accende una sigaretta, 
si gratta la testa, risponde alla 
moglie che si è messa alla ta
stiera. «Forse potremmo conti
nuare a parlarci con il compu
ter», dice lui. «No, grazie», repli
ca lei. «Sicuro che non sono 
qui da... un giorno?». «Almeno 
stavolta non uscirò con il cal
do». Il portone in ferro della 
grotta viene aperto alle 17,30, 
per far entrare i medici che fa

ranno i primi esami clinici. 
Oggi Montalbini racconterà 

le sue emozioni e i suoi mesi 
passati in una grotta, con la 
compagnia di un lopoedi una 
serra con piantine di rosmari
no, edera, basilico, carote e ru-
cola. Dirà se è contento di tor
nare fra gli altn, o se ha ancora 
voglia di essere «come una co
sa posata in un angolo, e di
menticata». 

Ha perso venti chili, nella 
grotta di Nerone. Era entrato 
un anno fa, il 6 dicembre 1992, 
quando Bush era presidente 

degli Usa. I la festeggiato il Na
tale il 28 dicembre, ha augura
to «buon anno» il 7 gennaio. 
Poi il divario fra «internai time» 
ed «external time», come scrit
to sui pannelli della base quasi 
lunare, si è sempre più allarga
to, La temperatura costante 
era di 7-8 gradi, l'umidita tra il 
96 ed il 98%. 

Non ha dato nessun segno 
di gioia, quando gli hanno det
to che tutto era finito. Stare 
nelle grotte gli è sempre pia
ciuto. Lo racconta anche in 
uno dei due libri scritti in que
sti mesi, «1 giardini della me
moria». Racconta che da ra
gazzo - ora ha quarant'anni -
passava le notti in una «grotta 
della volpe», «oasi di frescura 
anche nelle notti più calde, fre
quentabile anche in inverno, 
perchè non subiva l'effetto dei 
venti freddi». 

Ha vissuto in grotte - o si è 
lasciato andare da solo su un 
canotto in mare - per mesi in
terminabili. «Al momento di 
mettere piede in Underlab -
dicono i suoi amici - non ha 
voluto portare con sé fotogra
fie o ricordi dei propri cari, per 
poter ricostruire da solo la loro 
memoria". Gli esperimenti ser
vono - dicono i tecnici di Un
dcrlab. sponsorizzati dalla 
Sector - a studiare il rapporto 
fra l'uomo e il tempo, il confi
namento, l'isolamento. «Nella 
solitudine - ha scntto lo spe
leonauta - il silenzio si amplifi
ca e può diventare affanno, in
cubo, terrore. Solo questo era 
il problema che dovevo risol
vere prima di isolarmi». Oggi, 
forse, racconterà se c'è riuscito 
davvero 

Omicidio don Pessina 
Amnistia 
per tre ex partigiani 

NOSTRO SERVIZIO 

• • PERUGIA La vicenda del
l'uccisione, nell'immediato 
dopoquurra, del parroco di 
San Martino Piccolo di Correg
gio (Reggio Emilia) don Um
berto Pessina, si sta avviando 
alla conclusione. Ieri la Corte 
d'Assise di Perugia ha infatti 
deciso il non luogo a procede
re nei confronti degli imputati 
William Gaiti, Cesanno Catel-
lani e Ero Righi perchè il «reato 
è estinto per amnistia». La sen
tenza, letta poco prima delle 
20,30 dopo circa tre ore di ca
mera di consiglio ha aperto le 
porte alla revisione del proces
so per l'omicidio di don Pessi
na. La Corte ha escluso l'ag
gravante della premeditazione 
e riconosciuto il movente poli
tico dell' omicidio, applicando 
l'amnistia prevista per tutti i 
reati politici commessi dal 25 
luglio 19-13 al 18 giugno del 
1946, proprio il giorno dell'uc
cisione del sacerdote. Nessuno 
era presente alla lettura della 
sentenza. Non c'erano neppu
re Germano Nicolini, Antonio 
Prodi ed Elio Ferretti, i tre ex 
partigiani condannati, nel 
1949, a pene variabili tra i 20 e 
i 22 anni di reclusione per lo 
stesso omicidio ed ora in atte
sa della revisione del vecchio 
processo per poter avere final
mente giustizia come da quasi 
mezzo secolo vanno chieden
do, 

L' omicidio di don Umberto 
Pessina. che vede i giudici an
cora impegnati era stato «risol
to», nel clima rovente di quegli 
anni, nel giro di pochi mesi. Il 
sacerdote, parroco di San Mar
tino Piccolo di Correggio, ven
ne ucciso con un colpo di pi
stola la sera del 18 giugno 
1946, sulla porta della canoni
ca. Le indagini - avviate subito 
dall'allora capitano dei carabi
nieri Pasquale Vesce, morto 
nei mesi scorsi ottantenne, con 
il grado di generale - portaro
no in breve all' arresto dei tre 
presunti assassini. I partigiani 
Antonio Prodi, detto «Negus», 
ed Elio Ferretti, «Fanfulla», fu
rono accusali di essere gli ese-
cuton materiali dell' omicidio; 

il comandante «Diavolo» e sin
daco Pei di Correggio, Germa
no Nicolmi, venne invece incri
minato come mandante. Nel 
febbraio del 1949 la Corte d' 
Assise di Perugia, dove il pro
cesso era stalo spostato da 
Reggio Emilia per «l'-gittima su
spicione», condannò Nicolini a 
22 anni di carcere. Prodi a 20 e 
Ferretti a 21. Le sentenze di 
condanna, seppure con sconti 
di pena e condoni, dopo qual
che anno passarono «in giudi
calo». Per i tre partigiani co
minciò una battaglia per I' af
férmazione della loro innocen
za; una svolta si ebbe nel 1990, 
quando l'on. Otello Montanan, 
ex partigiano, con il suo «Chi 
sa parli», chiese chiarezza sulle 
uccisioni del dopoguerra. 

Il 10 settembre del '91. Wil
liam Gaiti. il «partigiano G.». 
usci allo scoperto e, spinto dal 
figlio, confessò al procuratore 
del tribunale di Reggio Emilia 
di aver commesso il delitto. 
Con Gain vennero indagati an
che Ero Righi e Cesanno Catel-
lani. i due ex partigiani che già 
in pnmo grado avevano con
fessato l'omicidio e che, per 
questo, erano stati condannati 
per autocalunnia. Il proceui-
mento penale avviato in segui
to alla confessione di Gaiti 
venne affidato dalla Corte di 
Cassazione alla procura del 
capoluogo umbro, che ne 
chiese invano al gip l'archivia
zione. Secondo il procuratore 
Nicola Restivo, infatti, non ci 
sono le prove che I' omicidio 
di don Pessina sia stato un de
litto premeditato (e quindi ag
gravato) : «È un omicidio politi
co - ha ribadito in aula il pub
blico ministero - e quindi 
estinto per prescrizione o am
nistia» Dello slesso avviso i di
fensori degli attuali imputati 
che, paradossalmente, hanno 
chiesto alla Corte la loro con
danna, mentre l'assoluzione è 
stata sollecitata dall'avvocato 
di parte civile, che definisce 
«quantomeno strana» la con
fessione tardiva di Gaiti e ritie
ne che i veri colpevoli siano 
quelli condannati con la prima 
sentenza. 

Delitto di Catania. Accanto al cadavere di Antonina Falcidia, trovata l'impronta di una scarpa 
Non è del marito, che sarà di nuovo interrogato con il figlio. Il, giallo della lettera anonima 

L'assassino ha lasciato un'orma 
Nel giallo di Catania spunta fuori anche una lettera 
anonima. Gli investigatori stanno indagando anche 
sulle orme che sono state trovate accanto al cadave
re di Antonina Falcidia, la donna uccisa la sera di 
sabato nel suo appartamento con tredici coltellate. 
Una serie di incredibili coincidenze temporali han
no favorito l'assassino. Sarà nuovamente sentito il 
marito della donna, il medico Enzo Morici. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
WALTER RIZZO 

• i CATANIA. Una misteriosa 
lettera anonima, alcune orme, 
impresse su una larga chiazza 
di sangue accanto al corpo 
della vittima. E ancora una se
rie di incredibili coincidenze 
temporali che hanno permes
so all'assassino di portare a 
termine il suo delitto prima 
che il marito della vittima fa
cesse ritorno a casa. Il giallo di 
Catania a due giorni dall'as
sassinio di Antonina Falcidia, 
l'insegnante universitaria 
massacrata sabato sera nel 

suo elegante appartamento in 
via Rosso di San Secondo si 
arricchisce di nuovi particola
ri. 

Accanto al cadevere di An
tonina Falcidia gli uomini del
la scientifica hanno trovato al
cune impronte di media misu
ra, che non corrispondono 
con quelle del marito. A la
sciarle potrebbe dunque esse
re stato l'assassino nell'allon-
tanarsi. dopo aver affondato 
tredici volte la lama del coltel
lo nel corpo della donna. Non 

si esclude che possano però 
appartenere ad una persona 
che si è avvicinata al cadave
re, dopo che il marito ha lan
ciato l'allarme. 

Accanto a questi elementi 
gli inquirenti stanno anche va
lutando il contenuto di una 
lettera anonima recapitata 
una ventina di giorni fa alla fa
miglia della vittima. Con ca
ratteri ritagliati da un giornale, 
qualcuno aveva scritto' un 
messaggio, affermando di es
sere a conoscenza delle abitu
dini e degli spostamenti di 
Riccardo, il figlio diciottenne 
dei Morici. Un messaggio che 
farebbe pensare ad una mi
naccia non troppo velata, nel
lo stile tipico delle gang di 
estortori, La famiglia aveva 
immediatamente consegnato 
il biglietto alla polizia. Una let
tera che quindi avrebbe poco 
a che vedere con la pista privi
legiata dagli investigatori, che 
restringerebbero il campo dei 

sospetti a persone che erano 
estremamente in confidenza 
con la vittima, tanto da essere 
ricevuti mentre la donna era 
in vestaglia e fatti passare dal
la porta di servizio. O comun
que in grado di avere a dispo
sizione le chiavi dell'apparta
mento. 

Un altro elemento sul quale 
sono concentrate le indagini 
riguarda l'orario del delitto. 
L'autopsia ha infatti accertato 
che Antonina Falcidia è morta 
intorno alle 23. Enzo Morici, il 
marito dela donna uccisa, il 
sabato svolge la propria attivi
tà nel suo studio di Nicosia, 
ma abitualmente rincasa in
torno alle 21,30. Sabato scor
so invece il professionista è 
tornato molto più tardi. Enzo 
Morici ha infatto riferito di 
aver scoperto il corpo della 
moglie alle 23,15, quando è 
rincasato. Un ritardo che è 
stato fatale alla sventurata in
segnante. L'assassino, per 
aver deciso di correre questo 

rischio, era probabilmente a 
conoscenza che, contraria
mente al solito, Antonina Fal
cidia a quell'ora era sola in 
casa. 

Intanto a breve scadenza 
dovrebbe essere sentito nuo
vamente dagli inquirenti il 
marito della donna. Il sostitu
to procuratore della Repubbli
ca Marisa Acagnino ascolterà 
forse oggi o domani Riccardo 
Morici, il figlio della vittima, 
che non è ancora stato inter
rogato. Il ragazzo probabil
mente sarà sentito su i rapporti 
famigliari ed in particolare su 
quejli tra i suoi genitori. 

Intanto il magistrato ha di
sposto l'acquisizione agli alti 
dell'inchiesta dei tabulati Sip 
relativi all'utenza telefonica 
dell'appartamento in cui è av
venuto il delitto. Da quei tabu
lati si dovrebbe capire se la 
donna prima di essere uccisa 
ha fatto o ricevuto telefonate e 
con chi ha parlato. 

Don Giuseppe e don Rosario Ormando sono accusati di concussione 

Torino, tangenti anche sulle messe 
Indagati i cappellani del cimitero 
C o n c u s s i o n e , q u e s t o il r e a t o p e r il q u a l e d u e c a p 
p e l l a n i d e l c i m i t e r o m o n u m e n t a l e di T o r i n o h a n n o 
r i c e v u t o , d a i m a g i s t r a t i , u n avv i so di g a r a n z i a . Si t ra t 
t a d i d o n G i u s e p p e e d o n R o s a r i o O r m a n d o , ovvia 
m e n t e fratelli. P r e t e n d e v a n o , c o n «durezza» , so ld i 
d a i c o n g i u n t i d e i d e c e d u t i . In q u e s t o m o d o , p a r e 
a b b i a n o a c c u m u l a t o c e n t i n a i a di m i l i on i p o i invest i 
ti in a p p a r t a m e n t i e i m m o b i l i var i . 

• • TORINO. Prima i becchini 
che depredavano le salme per 
impossessarsi di oro, gioielli, 
addobbi cimiteriali e cose del 
genere. Ora, per il cimitero to
rinese, sono finiti nell'occhio 
del ciclone anche due fratelli 
sacerdoti; don Giuseppe e don 
Rosario Ormando, cappellani 
del Monumentale. Hanno rice
vuto un avviso 4; garanzia per 
concussione, inviato loro dal 
sostituto procuratore Donatel
la Masia. Che cosa ha scoperto 
il magistrato? Che i due sacer

doti esigevano denaro dai fa
miliari dei defunti per le messe 
celebrative in occasione delle 
sepolture e per le lunzioni do
menicali in ricordo dei defunti. 
In passato, il Comune aveva 
già segnalato alla Curia, l'jt-
teggiamento dei due sacerdoti 
che venivano definiti piuttosto 
«duri» nell'esigcre denaro in 
ogni occasione. Non solo; era
no sempre in ritardo perfino 
sulle date fissate per le cele
brazioni delle funzioni in que
stione La Cuna, proteste o 

non proleste, non aveva mai ri
sposto a nessuno sul proble
ma. 1 giudici, così, hanno deci
so di fare qualche indagine e. 
sui due fratelli sacerdoti, ne 
hanno scoperte delle belle. 
Giuseppe e Rosario Ormando, 
originari di San Cataldo (Cal-
tanissetta), nonostante prove
nissero da una lamiglia pove
ra, avevano acquistato, qual
che tempo fa, all'interno del 
cimitero Monumentale, una 
cappella del valore di almeno 
trecento milioni. Don Giusep
pe e don Rosario, insieme ad 
un terzo fratello sacerdote, ri
sultavano, inoltre, proprietari 
di un terreno collinare e di uno 
stabile di tre piani in un centro 
della cintura torinese. Altre 
due case di notevole valore 
erano invece intestate ad una 
sorella. Nel proseguire gli ac
certamenti, i giudici si sono 
trovati di fronic anche ad 
un'altra straordinaria sorpresa. 
I due sacerdoti, qualche tem
po fa, hanno addirittura acqui

stato, in provincia di Savona, 
un ex convento del XVII seco
lo. Poi, nel convento, sono in-
ziati una lunga sene di lavori 
che hanno trasformato gli am
bienti antichi e bellissimi, in 
tanti mini appartamenti da af
fittare a famiglie facoltose per 
le vacanze. Intorno al conven
to sono anche stati costruiti 
campi da tennis, alcuni boc-
ciodromi e una grande pisci
na. Non c'era voluto molto 
perchè l'ex convento divenisse 
fonte di notevolissimi introiti, 
l-e indagini sono ancora in pie
no svolgimento. 

La Cuna torinese, ora, ha 
deciso di occuparsi dei due sa
cerdoti cosi tanto affascinati 
dai soldi. Ha anche espresso 
piena fiducia nell'opera dei 
magistrati. L'attuale vicario 
episcopale don Dario Berruto 
è già stato ascoltato dai magi
strati. Lui, invece, ha convoca
to don Giuseppe e don Rosario 
per un primo «interrogatorio". 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: due sono i centri d'a
zione semipermanent! che generalmente 
controllano il tempo sulla nostra penisola: 
l'anticiclone delle Azzorre che ci dà condi
zioni di tempo buono e la pressione d'Islan
da che e1 procura tempo perturbato. Allo 
stato attuale è il secondo che convoglia 
verso la nostra penisola veloci perturba
zioni provenienti da nord-ovest e dirette 
verso sud-est. Tali perturbazioni attraver
sano la nostra penisola: fra il passaggio di 
una e l'arrivo della successiva si hanno pa
rentesi di relativo miglioramento. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni dell'Italia 
settentrionale nuvolosità irregolare che 
durante il corso della giornata si alternerà 
a schiarite anche ampie. Sull'Italia centrale 
cielo molto nuvoloso con piogge sparse e 
nevicate sulle zone appenniniche. Sull'Ita
lia meridionale aumento della nuvolosità 
nel pomeriggio e successive precipitazio
ni. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dai 
quadranti settentrionali. 
MARI: bacini occidentali mossi, general
mente mossi gli altri mari. 
DOMANI: sulle regioni settentrionali au
mento della nuvolosità ad iniziare dal set
tore occidentale e successive precipitazio
ni di tipo nevoso sulle zone alpine. Sull'Ita
lia centrale variabilità al mattino e aumento 
della nuvolosità nel pomeriggio. 

TEMPERATURE IN ITALIA 

Bolzano 
Verona • 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Hrenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

-5 
1 
7 
3 
3 
2 
0 

10 
2 
2 
4 
3 
6 
2 

8 
6 

11 
7 
7 
6 
8 

12 
5 
8 
9 
9 
9 

13 

TEMPERATURE ALL 

Amsterdam 
Atone 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

6 
10 
4 
6 
5 
3 

-3 
10 

9 
15 
8 
8 
7 
7 
2 

13 

L'Aquila 
Roma Urne 
RomaFiumic. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghoro 
Cagliari 

-1 
6 
9 
5 
6 
6 
6 
9 

13 
15 
13 
6 

12 
10 

4 
13 
18 
10 
16 
15 
10 
15 
18 
17 
17 
19 
15 
17 

•STERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

8 
4 

-1 
9 
6 
0 
3 

-3 

10 
10 
2 

17 
11 
3 
6 
7 
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Nel pomeriggio collegamenti con il 
Congresso nazionale delle Adi di 
Chianciano 
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Il presidente dell'Olivetti come testimone Ricostruito il clima di intimidazione 
al processo sulla loggia massonica segreta successivo alla sua nomina di vicepresidente 
La breve permanenza al Banco? Un documento Nelle carte esibite le pressioni di Andreotti 
proverebbe manovre di Gelli per mandarlo via «Non sono massone, difendo l'onore e i figli » 

De Benedetti: «Trame P2 contro di me» 
«D Venerabile mi escluse dall'Ambrosiano per favorire Bagnasco» 
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lettere-

«La P2 ha operato per estromettermi dal Banco Am
brosiano». Lo ha affermato Carlo De Benedetti, testi
mone al processo sulla Loggia di Gclli in corso a Ro
ma. L'affermazione è basata su un documento, già 
agli atti, esibito dal presidente dell'Olivetti in cui si 
parla anche della sponsorizzazione di Andreotti a 
Bagnasco. Il documento sarà acquisito anche agli 
atti del processo per il crack dell'Ambrosiano. 

MARCELLA CIARNELLi 

M ROMA. Era più sorpreso 
che teso Carlo De Benedetti 
quando è sceso dalla sua Lan- ' 
eia sul piazzale di Rebibbia. 
Per il giorno della sua deposi
zione come testimone nel pro
cesso alla Loggia P2, Roma gli . 
aveva riservato una giornata 
grigio fumo che rendeva più 
spettrale e ostile la struttura pe
nitenziaria «persa» nella penfc-
ria est della città, dove ha sede 
una sezione di Corte d'Assise. • 
Un mix di cemento e acciaio, .' 
di quelli da farti sentire colpe
vole anche se sei II solo per te
stimoniare o per raccontare 
com'è andata. Un attimo di 
esitazione e il.presidente del
l'Olivetti, attorniato dal suo 
staff, 6 arrivato nei pressi del
l'aula A dove il dibattimento 
era già iniziato. Freddo polare 
nel corridoio, la stanza per i te- • 
stimoni grande come uno 
scompartimcto di treno senza • 
luce, al bar una temperatura 
da tropici, De Benedetti, preso 
un caffè, non ha potuto far al
tro che rifugiarsi nella stanza -
riservata agli avvocati insieme 
al suo legale. , 

L'attesa termina poco dopo 
le ! 1 e il capo dell'Olivetti fa il 
suo ingresso in aula. I la tolto il 
cappotto blu. Indossa un abito 
grigio, cravatta scura punteg
giata da piccoli pois, camicia 
chiara. In mano ha una cartel
lina scamosciata in cui ci sono 
tutti i documenti utili alla sua ' 
testimonianza a cominciare da 
quello, già agli atti processuali, 
ma di.cui De Benedetti e venu
to a conoscenza solo recente
mente, che inizia con «l'erga-
nizzazzione ha operato effica
cemente per escludere De Be
nedetti dal Banco Ambrosia
no» e, quindi, proverebbe l'in
tervento della P2 per eliminare 
una persona scomoda dal 
controllo del Banco. Ma andia
mo per ordine. Il presidente 
Sorichilli invita De Benedetti a 
sedersi. La giuria e schierata, il 
Pm Elisabetta Ccsqui 6 attentis
sima. Si comincia con le do
mande di rito dopo che il pre
sidente ha precisato che è ne
cessaria la presenza di un av
vocato in quanto il teste ha un 
procedimento penale aperto. 
«Non sono testimone, allora» 

A Lido Gelli 
premio di poesia 
per pony-express 
• • BOLOGNA Ligio Gelli. il 
«Venerabile» piduista, non riti
rerà questo pomeriggio a Bo
logna il premio di poesia «La 
felce d'oro», assegnatogli da 
una giuria per una sua com
posizione. L'organizzatore e 
presidente della manifestazio
ne ha infatti spedito un tele
gramma a Gelli invitandolo a 
non presentarsi alla premia
zione «per i motivi che lei ben 
sa». A nulla è servita una tele
fonata del «maestro» all'orga- . 
nizzatore Paolo Tubertini: 
«Non sono • quell'assassino 
che dipingono - ha detto Gelli 
- non ho nessuna condanna • 
in giudicato». «La sua presen
za non è gradita -ha replicato 
non senza imbarazzo Tuberti
ni». «Allora manderò a ritirare 
il premio un mio segretario...», 
ha aggiunto. «Non è gradito 
neanche il suo segretario, il 
premio lo invicremo con un 
pony-express», - ha tagliato 
corto Tubertini. 

La coppa, piuttosto presti- , 
giosa e giunta alla sua decima 
edizione, era stata assegnata • 
a Gelli grazie al meccanismo 

della selezione non nominati
va. Nessuno dunque sapeva 
che la palma sarebbe andata 
al piduista condannato a dieci 
anni di carcere in primo grado 
nel processo per la strage alla 
stazione di Bologna del 2 ago
sto 1980, per calunnia finaliz
zata al depistaggio delle inda
gini. «Da quando ho saputo 
chi aveva vinto - dice Tuberti
ni -ho perso il sonno e sono 
stato anche male di salute». 
Gelli spedirà oggi un tele
gramma in cui dirà di non po
ter intervenire a causa di im
pegni internazionali.- Il suo 
nome però non sarà neanche 
citato: si partirà dal secondo 
classificato. Altri premiati in 
diverse sezioni del concorso 
sono l'attore comico Alessan
dro Bergonzoni e il giornalista 
Sandro Curzi. Tra l'altro, se
condo la giuria, rimane in
dubbio il suo valore «artistico», 
confermato anche dal fatto 
che solo in questo periodo 
Gelli ritirerà ben altri nove pre
mi a lui assegnati in diversi 
concorsi qua e là per la peni
sola. D Va.Ma, 

Monreale, arcivescovo nei guai 
Un esposto alla magistratura 
contro monsignor Cassisa 
«Si appropriò di un'eredità» 
M PALERMO. Il nome dell'ar
civescovo di Monreale, Salva
tore Cassisa, e nel registro de
gli «indagati» della Procura del
la Repubblica di Palermo, nel
l'ambito di una indagine avvia
ta dopo la denuncia di una 
donna, relativa ad una eredità 
«contesa». • • - . 

Secondo Giovanna Raccu- • 
glia, 62 anni, l'arcivescovo di 
Monreale si sarebbe «appro
priato» dell'eredità di un fun
zionario del Banco di Sicilia, 
Baldassarre Miceli, morto alcu- . 
ni anni fa e che aveva, con un 
primo testamento, alfidato i 
suoi beni, un miliardo e 600 , 
milioni di lire, a monsignor 
Cassisa, per amministrarli. Pri
ma di morire, però, Miceli ave
va chiesto all'arcivescovo di 
Monreale, di restituirgli la som
ma senza però ottenere rispo
sta e nominando come erede 
la signora Raccuglia. Nell'e
sposto presentato alla Procura, 
la donna ha sostenuto che tre 

mesi prima di morire, Baldas-
sare Miceli, fece testamento in
dicandola come unica crede 
dei suoi beni. Nell'esposto pre
sentato alla Procura, la donna 
sostiene che monsignor Cassi
sa avrebbe versato il denaro al
lo lor (l'Istituto per le Opere 
Religiose del Vaticano). La si
gnora Raccuglia sostiene che 
più volte sia Miceli, quando era 
in vita, che lei stessa avrebbero 
sollecitato monsignor Cassisa, 
senza successo, a rendere 
conto dei beni che aveva am
ministrato per conto del fun
zionario del Banco di Sicilia. 
Ui denunciarne sostiene anco
ra che Cassisa, avrebbe indot
to Miceli, quando questi lo no
minò amministratore dei suoi 
beni, a scrivere nel testamento 
che «la mia disposizione non 
sia revocata, ma piuttosto che 
mantenga il suo pieno valore-
anche se dovessero intervenire 
ulteriori mie disposizioni in da
te successive». 

Carlo De Benedetti 

chiede De Benedetti? «Certo, 

3ui si» lo tranquillizza il presi-
ente. -Sono inesperto, mi 

scusi» replica il capo dell'Oli
vetti. Il legale c'è. Si procede. . 
Presidente: nome? 
De Benedetti: Carlo De Bene
detti. 
Presidente: luogo e data di 
nascita? 
De Benedetti: a Torino il M 
novembre 1934. 
Presidente: residente? 
De Benedetti: a Tonno. 
Presidente: stato civile? 
De Benedetti: divorziato. 
Presidente: figli? 
De Benedetti: tre. 
Presidente: titolo di studio? 
De Benedetti: ingegnere. 
Presidente: ha beni di fortu
na? 
De Benedetti: s). 

Può cosi cominciare la nco-
struzione d i Carlo De Benedetti 
della sua breve permanenza 
alla vicepresidenza dell'Am
brosiano cominciata il 18 no
vembre dell'81, un mercoledì; 
dell'atteggiamento di Calvi 
mu'ato nel giro di pochi giorni 
(da sponsor attivo dell'opera
zione a uomo terrorizzato da 
qualcuno molto potente): del
la paura per l'incolumità dei 
suoi figli che già aveva dovuto 
trasferire a Ginevra dopo la 
scoperta di un piano di rapi
mento che rigurdava un mem
bro della sua famiglia: di una 
telefonata ricevuta dal figlio 
Edoardo da un sedicente avvo
cato Ortolani che lo cercava 
nella casa di Ginevra, il cui nu
mero telefonico non appariva 
nella guida, mentre è risaputo 
che l'ingegnere è sempre rin
tracciabile attraverso I Olivetti 
fino alle misure prese per con

trastare una possibile azione-
contro di lui e di cui lo aveva 
avvisato lo stesso Calvi. 
De Benedetti: Calvi mi disse 
di stare attento porche «a Ro
ma stanno preparando un 
dossier contro di lei» e alla mia 
obiezione che non esisteva 
materia a mio carico mi rispo
se che il dossier era della P2. 
Presidente: ma lei non chiese 
mai a Calvi altre spiegazioni su 
Gelli e la P2. 
De Benedetti: non sono un 
commissario di polizia. E poi 
lei immagina che uomo fosse 
Calvi? si considerava un perse
guitato dal sistema. Non ti 
guardava mai negli occhi ma 
osservava sempre con ostina
zione la punta delle scarpe. Un 
muro di gomma insomma a 
cui era difficile strappare più di 
quanto volesse dirti. 

Ma torniamo al documento 
che e, indubbiamente, il pezzo 
forte della giornata. L'ingegne
re produce un corposo carteg
gio con lo stesso Calvi, con l'ai-
torà ministro dell'Interno Ro
gnoni, con la presidente della 
commissione P2 Tina Anselmi 
fino al presidente Pcrtini, cui si • 
recò a far visita, proprio per 
esporgli i timori che derivava
no dalle telefonate alla sua fa
miglia e dalla possibilità che 
entrasse in circolazione un 
dossier di menzogne su di lui. 
E, infine, ricorda un colloquio 
con il giudice Gherardo Co
lombo che avvenne il 12 di
cembre. Il documento, seque
strato nel lontano '82 ed ora 
acquisito anche nel processo 
d'appello per il crack dell'Am
brosiano, non si limita a ripor
tare che «l'organizzazione ha 
operato efficacemente per 

escludere De Benedetti dal
l'Ambrosiano» ma si dilunga 
sul fatto che sarebbe stato An
dreotti «a voler imporre all'Isti
tuto l'ingresso di Bagnasco il 
quale si gioverebbe anche del-
I appoggio di autorità vaticane 
quali il cardinale Casaroli ed il 
vescovo Marcinkus nonché 
certi organi di stampa (Carac
ciolo «Scallan) per accattivar
si i quali egli acquisterebbe 
una partecipazione del 50 per 
cento del capitale azionario 
dell'azienda pubblicitaria 
Manzoni». La ricapializzazione 
della Manzoni consente a De 
Benedetti di collocare il docu
mento agli inizi dell'82. Lui era 
uscito dall'Ambrosiano ma per 
la Manzoni erano invece inter
venuti «l'Olivetti e la Mondado
ri dopo un mio colloquio con 
Piero Ottone cui avevo dato un 
passaggio sul mio aereo perso
nale» non certo Bagnasco. Di 
qui la certezza sulla data. 

[1 Pm: lei era iscritto alla mas
soneria? 
De Benedetti: quando ero 
presidente degli industriali di 
Torino sono andato a due riu
nioni perche era consuetudine 
che il presidente aderisse. Non • 
ci sono andato più. 
II presidente: conosceva Gel-
li'Era iscritto alla P2? 
De Benedetti: no. 
Il presidente: perchè temeva 
il dossier? 
De Benedetti: in quel mo
mento (lo stesso sarebbe 
adesso) mi volevano toccare 
nelle due cose cui.più tengo: i 
figli e l'onore. Per questo ero 
preoccupato. 

Sono le 12.40. Il testimone 
De Benedetti Carlo lascia l'au-

I giudici di Roma hanno respinto il ricorso presentato dalle maggiori obbedienze d'Italia 
L'obiettivo era bloccare il libro "La Toscana delle logge". «Nessun reato, è un'inchiesta» 

Massoni. l'Unità pubblica le liste 
Le due maggiori obbedienze massoniche italiane 
hanno perso la causa intentata contro L'Unità. Il Tri
bunale di Roma ha respinto la richiesta di vietare la 
diffusione della ristampa del libro La Toscana delle 
logge, che i lettori toscani troveranno di nuovo in 
edicola con il giornale giovedì 16 dicembre. Un'or
dinanza che in futuro farà testo nella giurisprudenza 
in difesa della libertà di stampa. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PIERO BENASSAI 

• i FIRENZE. Pubblicare le li
ste degli iscritti alle logge mas
soniche non 0 reato. Il tribuna
le di Roma ha respinto il ricor
so presentato dalla Gran log
gia d'Italia di Piazza del Gesù e 
dal Grande Oriente d'Italia 
contro L'Unilù, rea di voler di
stribuire una ristampa del volu
me La Toscana delle logge, an
data completamente esaurita 
il 13 ottobre scorso. Il libro po
trà quindi tornare in tutte le 
edicole toscane, gratis, con l'e
dizione dcW Unità di giovedì 16 
dicembre. 

L'ordinanza, emessa dal 
giudice Federico Gentili, ha 
accolto in pieno le lesi difensi
ve sostenute dall'avvocato, 

Ignazio Fiore, e costituirà un 
precedente importante in dife
sa della libertà di informazio
ne. L'annuncio che una ri
stampa del volume sarebbe 
stata nuovamente in edicola il 
21 ottobre, per soddisfare le ri
chieste di molti lettori che non 
erano riusciti a trovare il gior
nale, fece insorgere prima il 
gran maestro di Piazza del Ge
sù, Renzo Canova, e poi i fra
telli del Grande Oriente d'Ita-, 
Ha, che 24 ore prima dell'usci
ta di questa nuova edizione si 
rivolsero al tribunale civile di 
Roma, chiedendo di vietarne 
la distribuzione Sostenevano 
che questa iniziativa ledeva 
l'onorabilità dei massoni, il lo
ro diritto alla libertà dì associa

zione ed alla riservatezza. A 
sostegno delle loro argomen
tazioni i rappresentati di Piaz
za del Gesù chiesero un risarci
mento di danni pan a 50 milio
ni per ciascun nome pubblica
to: una cilra complessiva che si 
aggirava attorno ad alcune de
cine di miliardi. 

Il giudice Federico Gentili 
nella sua ordinanza, respin
gendo in loto queste richieste, 
ha riconosciuto che il volume 
Ao Toscana delle logge non 
può essere assimilato ad un 
gadget pubblicitario, come si 
era tentato di fare, ma rappre
senta «un'inchiesta giornalisti
ca sulla massoneria in Tosca
na» e quindi deve essere consi
derato «parte integrante del 
quotidiano». Secondo il magi
strato «non si può quindi dubi
tare del fatto che sia frutto del
l'esercizio del diritto di libera 
manifestazione del pensiero». 
Secondo la corte, il Costituen
te, «valutando il rilievo che in 
un regime democratico com
pete alla stampa» privilegia 
«l'interesse alla circolazione 
della stampa» in opposizioone 
a quello del sequestro. Quindi 
il diritto all'informazione <!: pre
minente. Il giudice ha ritenuto 

pertanto, «non ammissibili l'e
manazione di provvedimenti 
che, pur non essendo fonnal-
mente qualificabili come se
questro, comportino, nella so
stanza, il medesimo risultato e 
che quindi, eludendo il divieto 
imposto dalla Costituzione, si 
risolvano in un inammissibile 
sequestro o censura». Accetta
re quindi la richiesta avanzata 
dai gran maestri delle due 
maggiori obbedienze masso
niche, oggi presenti in Italia, 
che chiedevano di vietare la 
diffusione o la ristampa del li
bro La Toscana delle logge, in 
concreto si sarebbe operata 
una censura nei confronti di 
coloro ai quali la Costituzione 
garantisce il diritto «alla libera 
circolazione delle idee». 

«Il contenuto di questa ordi
nanza • commenta l'avvocato 
Ignazio Fiore • stabilisce un 
principio in materia di libertà 
di stampa che sicuramente 
rappresenterà un punto di rife
rimento per tutta la giurispru
denza in materia ed avrà rifles
si non solo per L Unità, ma per 
l'intero mondo dell'informa-
zione scritta e parlata». 

La Toscana e una regione 
ad alta densità massonica. La 

redazione toscana dcN'Unità 
nel settembre scorso aveva av
viato una serie di servizi sulla 
massoneria, • accompagnati 
dalla pubblicazione, dopo 
averne verificata l'attendibilità, 
dei nomi di numerosi iscritti a 
varie longe. Questo lavoro di ri
cerca accompagnato da inter
viste a storici, esperti dei mon
do esosterico od allo stesso 
procuidtorc della repubblica 
di Firenze, Pier luigi Vigna, era 
stato poi raccolto nel volume 
La Toscana delle logge, che ri
costruiva anche una sene di 
operazioni finanziane com
piute da ex piduisti. Un'inchie
sta che aveva fatto gridare al
cuni massoni fiorentini alla 
persecuzione, nonostale alcu
ni eli loro avessero avuto la 
possibilità di intervenire e pre
sentare le loro posizioni. 

•Mi sento molto più libero -
ha dichiarato il professor Pino 
Arlacchi - di fronte ad un'ordi
nanza di questo genere che 
garantisce la libertà di stampa 
e che si contrappone ad altre 
sentenze emesse nei confronti 
di altre pubblicazioni che trat
tavano temi simili e che in più 
di un'occasione sono state se
questrale». 

Su «Rassegna sindacale» una tavola rotonda con i rappresentanti del movimento 
Trentini «Diteci quale riforma volete». Sabato manifestazioni in tutte le città 

Sindacato-studenti, s'apre il confronto 
Si apre il confronto tra «Jurassic school» e il sindaca
to con una tavola rotonda tra Bruno Trentin e espo
nenti del movimento in alcune scuole delle maggio
ri città italiane, che sarà pubblicata nel prossimo 
numero di Rassegna sindacale. «Fate voi - dice Tren
tin - la vostra proposta di riforma». Gli studenti: «Si 
sta facendo una legge che ci ignora. Il sindacato dei 
diritti rappresenti anche i nostri diritti». 

PIERO DI SIENA 

• I ROMA. Il sindacato si ac
corge degli studenti che da più 
di un mese sono impegnati in 
un movimento (sabato ci sa
ranno manifestazioni in tutte le 
città italiane) che ha investito 
le scuole delle più importanti 
città italiane. E lo fa con una 
scelta impegnativa. È lo stesso 
Bruno Trentin. infatti, che va 
ad un confronto ravvicinato 
con rappresentanti degli stu
denti di alcuni istituti di Roma 
eli Milano e di Napoli in una ta
vola rotonda che verrà pubbli

cata nel numero di questa set
timana di Rassegna sindacale. 
Certo, non si può dire che sia 
stato un confronto a lutto cam
po, in cui erano rappresentati 
tutti i principali orientamenti di 
un movimento tanto compatto 
nell'ostilità verso le misure del 
governo sulla scuola quanto 
molto vario nell'ispirazione 
delle sue diverse componenti. 
(Basti pensare che sono molte 
più di quello che si pensi le 
scuole in cui a prevalere sono 
posizioni di giovani di destra.) 

Ma è comunque un modo per 
iniziare a sgombrare il campo 
da possibili incomprensioni e 
equivoci, per mettere in un an
golo «il paradòsso - come dice 
Nicola Oddati di «Tempi mo
derni», l'associazione giovanile 
aderente alla Cgil - che in un 
paese in cui tutto cambia gli 
unici conservaton risultino gli 
studenti». Conservatori, perche 
la loro avversione alle misure 
di riforma della scuola supe
riore contenute nella legge 
quadro approvata al Senato e 
al progetto di autonomia sco
lastica presente nella legge fi
nanziaria può apparire come 
una sostanziale difesa della 
scuola cosi com'è. 

E la maggiore preoccupa
zione degli studenti presenti 6 
proprio fugare questa impres
sione, che in qualche modo 
anche la maggior parte degli 
organi di slampa ha contribui
to a diffondere. «Non siamo 
contrari all'autonomia degli 
istituti - dice Eva - e al ridi

mensionamento dei poteri del 
ministero e delle burocrazie 
centrali. Ma che ricaduta ha 
questa autonomia dal punto di 
vista dell'autogoverno della 
scuola da parte delle sue com
ponenti a partire dagli studen
ti?». E la discussione si sposta 
sulla cosiddetta «pnvatizzazio-
ne» degli istituti. La preoccupa
zione degli studenti non sta nel 
latto che si stabiliscano rap
porti tra la scuola e soggetti ad 
essa estemi, ma che questo av
venga in una situazione di ri
sorse pubbliche decrescenti. 
«A che cosa deve servire l'auto
nomia - dice Andrea - per ge
stire la miseria?». In questo 
quadro diventa legittima la 
previsione negativa che l'in
gresso di risorse private contri
buisca ad aumentare la forbice 
tra istituti delle grandi città e 
scuole di provincia, e negli 
slessi grandi centro urbani tra 
quelle di periferia e quelle del 
centro. 

Trentin insiste sulla necessi

ta di bruciare le tappe e che il 
movimento degli studenti 
esprima non solo preoccupa
zioni ma una proposta, anche 
«per non lasciare solo" nelle 
mani della controparte la ricer
ca delle soluzioni». «È inam
missibile che la scuola pubbli
ca sia svenduta ai privati - dice 
il segretario generale della Cgil 
- e siano enfatizzati gli squili
bri, ma bisogna non sottrarsi 
alle sfide. Chi afferma che il 
contributo di soggetti esterni 
venga solo da parte delle im
prese? Noi sindacato ci candi
diamo a essere uno degli inter
locutori». 

Ma la questione cruciale vie
ne posta da uno studente di 
Milano: «Si avvia una riforma 
senza consultarci e dimenti
cando che noi studenti siamo 
portatori di diritti. Vogliamo 
una legge che riconosca i no
stri e che il sindacalo dei diritti 
rappresenti anche i nostri.dirit-
li». 
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«È sempre più 
diffìcile 
insegnare 
Sa Geografìa» 

M Caro direttore. 
sembra che la nforma 

della scuola supenore sia in 
•dirittura d'amvo»: sarà la 
volta buona per una legge 
attesa da oltre 30 anni? Spe
riamo. Poiché la legge sarà 
limitata ai principi generali, 
rimandando la definizione 
di quadri, orari e programmi 
a successivi decreti ministe
riali, e bene che l'opinione 
pubblica venga informata 
sui progetti attualmente in 
sperimentazione, che saran
no presi a base dell'impian
to effettivo, con un ampio 
dibattilo culturale sulla fun
zione delle discipline. Come 
responsabile del Comitato 
nazionale difesa geografica 
(che riunisce oltre 2.000 in
segnanti italiani) e membro 
del gruppo di preparazione 
dei nuovi programmi di 
Geografia (progetto Broc
ca) , esporrò alcune brevi 
considerazioni sulla mate
ria: in un momento di suc
cesso dei viaggi, delle riviste 
geografiche, dei documen
tari televisivi, la Geografia in
contra stranamente una fase 
di incredibile restringimento 
nella scuola superiore. Essa 
è stata eliminata dal futuro 
biennio degli indirizzi eco
nomico (per ragionieri) e 
professionale (per operatori 
aziendali e turistici), cioè 
dai rami frequentati dalla 
percentuale più elevata di 
alunni, dove confluiranno, 
con l'estensione dell'obbli
go a 16 anni, i ragazzi che 
non intenderanno prosegui
re gli studi, e dove la materia 
svolgeva un ruolo non solo 
di formazione di base, ma 
anche di professionalizza-
zione. Inoltre, vi sono oggi 
corsi per ragionieri pro
grammatori (del progetto 
«assistito» ministeriale «Mer
curio») che non studiano 
mai la geografia, nemmeno 
quella economica, né al 
biennio, né al triennio. Non 
credo servano commenti, 
specie se si pensa che i nuo
vi programmi non sono cer
to basati sulla noiosa geo
grafia descrittiva del passa
to, ma su argomenti socio
economici, capaci di abitua
re a «leggere» la realtà spa
ziale nella sua complessità, 
nelle sue relazioni, nella sua 
dinamica evolutiva, svilup
pando il senso critico e di re
sponsabilità nei giovani. Sol
tanto la presenza in tutti i 
bienni, con cattedre separa
le, affidate ai rispettivi spe
cialisti, delle scienze della 
terra e della geografia uma
na, potrà garantire le finalità 
suddette. 

Cristina Morra 
(Docente di ruolo 

Ite Buonarroti) 
Arezzo 

«Un insegnante 
non statale 
appartiene forse 
a una "razza 
inferiore"?» 

• • Da sempre lo Stato ita
liano discrimina 11 docente 
della scuola non statale, va
lutando i suoi titoli di servi
zio al momento della messa 
in ruolo per titoli, al 50%. Mi 
domando quali siano i para
metri adottati per tale valu
tazione. Giungo alla conclu
sione che, evidentemente, 
chi non ha operato nello 
Stato appartiene ad una 
«razza inferiore». Viene for
nito un servizio continuato, 
non praticando assenteismo 
di alcun genere, regalando 
spesso ore per corsi dì recu
pero, garantendo all'utente 
una buona professionalità e 
qualità, che gli viene da titoli 
identici a quelli dei «cari» 
colleghi statali. Anche se va
lutati/retribuiti in misura in
feriore di circa il 30-40% a 
questi ultimi, avvalora l'ipo
tesi della «razza inferiore». 
Da ciò il disinteresse (ed an
che l'ostilità) degli organi 
preposti alla tutela dei diritti 
dei lavoratori e dei cittadini-
/contribuenti. Comunque se 
gli insegnanti non statali ap
partengono ad una «razza 
inferiore», da ignorare e da 
osteggiare, come mai allora 
tanti genitori affidano loro il 
compito di formare ed edu
care ì loro figli, e pagando? 

Guido Grillo 
Genova 

«È forte il rischio 
che passi 
la privatizzazione 
nella scuola 
e nell'università» 

• • Cara Unita, 
da anni viene portalo avanti 

un progetto di privatizzazione 
dell'università pubblica Si 
vuole che le università si «au-
tofinanzino» con i contributi 
dei privati e con un gravoso 
aumento delle tasse, produ
cendo cosi una diiferenziazio-
ne tra fili atenei secondo la lo
ro collocazione geografica e, 
al loro intemo, secondo i sei-
lori scientifico-disciplinari. 
Nella stessa direzione, pf*r gli 
studenti si sta introducendo il 
numero chiuso e per i docenti 
si sta ripristinando una forte 
gerarchizzazione, rafforzando 
cosi la gestione privatistica da 
parte di ristretti gruppi acca
demici. Un analogo progetto 
di privatizzazione si sta ten
tando di imporre nella scuola. 
In questa direzione, 3a mag
gioranza e una parte consi
stente dell'opposizione tenta
no da tempo di far approvare 
specifiche leggi di «nforma». 
Ora. con un colpo di mano, si 
sta cercando di «anticiparle» 
nella Finanziaria, È in corso 
un pesantissimo attacco all'i
struzione pubblica, alla auto
nomia didattica e di ricerca H 
al diritto allo studio, valon 
sanciti dalla Costituzione. At
traverso un forte e unitario 
movimento di studenti e do
centi, occorre ottenere l'ac
cantonamento degli articoli 
della Finanziaria che riguar
dano la scuola e l'università e 
le dimissioni dei ministri del 
settore, se insistessero nel 
portare avanti, ad ogni cos'o e 
con ogni mezzo, il progetto di 
privatizzazione. È necessario 
anche intensificare una batta
glia per la democrazia. Nella 
scuola va sostituita la figura 
del preside cori un organo 
elettivo, attribuendo maggiori 
poten decisionali agli studen
ti. Nell'università va realizzata 
la partecipazione paritetica di 
tutte le componenti (ordinari, 
associali, ncercatori, persona
le tecnico-amministrativo, stu
denti), negli organismi di ge
stione e va esteso l'elettorato 
passivo a tutti i professori e a 
tutti i ricercatori. > 

Nunzio MI raglia 
(Coordinatore Assemblea 

nazionale dei docenti 
Universitari) 

Roma 

«La "comunità 
internazionale" 
e le scelte 
delPds» 

^ H Caro direttore. 
le vicende politiche di que

sti ultimi giorni ci hanno fatto 
capire una cosa importante: e 
(e sarà) decisivo per il Pds e 
per il raggruppamento che gli 
sta attorno, assicurarsi, in vista 
delle politiche di primavera, 
['«accreditamento politico" 
come forza di governo, non 
solo presso l'elettorato italia
no, ma anche (cosa forse un 
po' più difficile) presso la co
munità internazionale (Unio
ne Europea e America). A tal 
fine e necessario, anzi vitale, a 
mio avviso, che il Pds si rivolga 
alla comunità con: 1) un so
stegno il più ampio possibile, 
con lo stesso senso di respon» 
sabilità con cui si o appoggia
to Ciampi durante l'ultima cri
si della lira, all'azione del go
verno sulla Finanziaria per la 
stabilito economico-finanzia
ria del paese (spiegando poi 
al proprio elettorato con chia
rezza perche sia stato neces
sario approvare questa Fman-
ziana, ora. ancorché non pro
prio adeguata ai problemi de! 
paese); 2) una campagna di 
pubbliche relazioni ai massi
mi lioeffi internazionaft per far 
conoscere, con sicurezza e 
chiarezza, i programmi di go
verno del partito e la sua stra
tegia di alleanze. Inoltre biso
gnerà far capire all'estero 
quanto il Pds sia lontano dal 
vecchio Pei. e quanto sia simi
le (pur nella sua specificità) 
ai laburisti inglesi o ai social
democratici tedeschi e scan
dinavi. 

Maurizio Sabini 
Rimim 

Errata 
corrige 

• • Sull' Unità di ieri, a pagi
na 6. il pezzo intitolato «Latina 
o Littoria7 II neosindaco pen
sa a un referendum» e uscito, 
per un disguido tipografico 
senza firma. L'articolo era fir
mato Nadia Tarantini. 



ìnr—12 nel Mondo 

& 

V 

Il governo francese disposto ad accettare Braccio di ferro a Ginevra sugli audiovisivi 
il compromesso con gli Usa suiragricoltura ultimo ostacolo sulla via dell'accordo 
ma chiede aumenti del bilancio comunitario Alain Juppe: «Non c'è intesa su niente 
da destinare alle popolazioni delle campagne finché manca l'intesa su tutto» 

Il ciclone Gatt investe l'Europa 
Parigi ai suoi partner: «Rimborsate i nostri contadini» 
La Francia si dice disposta ad accettare l'accordo 
agricolo euro-americano ma pretende compensa
zioni dai suoi partner comunitari. Lo scontro com
merciale con gli Usa si trasforma così in un braccio 
di ferro intemo all'Europa. A Parigi ora si alza il 
prezzo nella trattativa che riguarda i prodotti audio
visivi. A Ginevra si corre contro il tempo per arrivare 
a intesa generale Gatt entro il 15. 

EDOARDO QARDUMI 

• • «L'Uruguay round si e tra
sformato in un Bruxelles 
Round», dice il ministro italia
no Andreatta. In altre parole, 
lo scontro tra europei e ameri
cani sugli assetti da dare al 
commercio internazionale nei 
prossimi anni si è tradotto in 
un braccio di ferro tra gli stessi 
Paesi della Comunità. A cam
biare cosi le carte in tavola è 
stata soprattutto la Francia. 11 
governo di Parigi ha alla (ine 
dichiarato, ieri, di essere di
sposto ad accettare il compro
messo sugli scambi agricoli in-
teratlantici definito lunedi dai 
due negoziatori, l'americano 
Espy e l'europeo Steichen. Ma 
a una precisa condizione: che 
i suoi partner siano pronti a so
stenere misure di compensa
zione per i danni ai quali i con
tadini francesi andrebbero in
contro. • .--, " • '- ---- - ' 

Il direttore generale del Gatt. 
Sutherland, ha tirato un respiro 
di sollievo. Crescono le sue 
speranze di riuscire a mettere 

d'accordo tutti i 116 Paesi che 
partecipano alle trattative mul
tilaterali sul commercio entro 
la data fatidica del 15 dicem
bre. Ieri si ò detto «fiducioso» di 
poter vincere questa corsa 
contro il tempo. Meno soddi
sfatti dovrebbero essere però i 
responsabili dei governi del
l'Unione europea. Attesi ve
nerdì a Bruxelles per il consue
to vertice semestrale si trove
ranno a dover sbrogliare un'al
tra intricata matassa che ri
guarda direttamente i loro reci
proci rapporti. . 

La Francia chiede in sostan
za che si decida un aumento 
del bilancio agricolo comuni
tario. Il ministro degli Esteri 
Juppe ha ricordato che quan
do si decise la riforma della 
politica agricola comune, con 
una consistente riduzione dei 
precedenti sistemi di protezio
ne, si stabili anche che ai lavo
ratori delle campagne non sa
rebbero stati richiesti sacrifici 

supplementari. L'accordo con 
gli americani, nonostante le 
modifiche concordate negli ul
timi giorni e più favorevoli agli 
europei, comporta invece nuo
vi tetti alla produzione e all'e
sportazione. Se si vogliono evi
tare danni all'economia agri
cola che i francesi giudicano 
politicamente insostenibili, 
non resta quindi che un'unica 
via: accrescere i flussi di aiuti 
finanziari che da Bruxelles si 
dirigono verso le campagne. 
Ma come conciliare questa ri
chiesta con la necessita di con
tenere i deficit di bilancio, sia 
della Comunità che dei Paesi 
membri? Il ministro tedesco 
dell'agricoltura Jochcn Bor-
chet ha già messo le mani 
avanti, la Gemiania non inten
de fare eccezioni alla sua poli
tica di rigore, se nuovi quattrini 
devono andare ai contadini 
dovranno essere sottratti a 
qualche altro settore. 

Nel clima di rivendicazioni 
nazionali innescato dal com
portamento del governo di Pa
rigi sono naturalmente venute 
a galla anche le insoddisfazio- ' 
ni degli altri. Dall'accordo agri
colo con gli americani si dico
no puniti gli spagnoli e gli stes
si tedeschi. 1 poiloghesi e gli 
italiani non sono contenti della 
soluzione che si vorrebbe dare 
allo scambio di prodotti lessili. 
All'interno dell'Unione euro- . 
pea si e insomma aperta una 
partita di dare ed avere che 

non sarà facile risolvere e che 
in ogni caso ha inasprito rap
porti già di per so non proprio 
idilliaci. 

Se complica cosi le relazioni 
intereuropee, il compromesso 
agricolo raggiunto con gli 
americani sembra comunque 
spianare la via alla conclusio
ne del negoziato Gatt. Non tut
to il contenzioso tra le due 
sponde dell'Atlantico ha anco
ra trovato una composizione. 
Resta in particolare la spinosi
s s i m a questione dei prodotti 
audiovisivi che gli europei, con 
la Francia sempre in testa, vor
rebbero sottrarre a una regola
mentazione puramente com
merciale giudicandola crucia
le per la difesa dell'identità 
culturale del vecchio continen
te. Parigi vorrebbe che per film 
e programmi televisivi si faces
se un accordo a parte per im
pedire una completa amenca-
nizzazione di ciò che passa su 
schermi e teleschermi dei Pae
si europei. Altri governi si mo
strano più concilianti, An
dreatta ha detto ieri di ritenere 
che una soluzione accettabile 
si può trovare. «Non si può cer
tamente mettere in difficoltà il 
mondo per un solo settore», ha 
dichiarato il ministro degli 
esteri italiano. Cosi la pensa 
anche l'inglese I lurd. Ma il 
francese Juppe continua a 
considerare «intransigenti» le 
posizioni americane e ancora 
ieri sera sosteneva che nulla e 
deciso, neppure il capitolo 

agiicolo: «Finche non c'è ac
cordo su tulio, non c'ò accor
do su niente». 

Nel tentativo di (orzare i 
tempi di una intesa generale, il 
direttore del Gatt ha ieri convo
cato a Ginevra sia il negoziato
re americano Kantorche quel
lo europeo Briltan. L'intenzio
ne di Sutherland ò quella di ri
portare in un ambito multilate
rale, proprio del Gatt, una trat
tativa interatlantica che 

altrimenti sembra destinata a 
protrarsi inedefinitamente sen
za produrre alcun risultato. 
Dopo aver parlato con Suther
land e prima di prendere l'ae
reo per Washington dove si 
consulterà con Clinton, Kantor 
si ò dichiarato piuttosto ottimi
sta. Secondo lui anche sui pro
dotti audiovisivi le posizioni or
mai sono «vicine» e sarebbe ve
nuto il momento di abbando
nare le trattative bilaterali per 

affrontare quanto resta di irri
solto nell'ultimo round del ne
goziato globale di Ginevra, 
Brittan però non ha il mandato 
per fare nuove concessioni. 
Nella città svizzera può ascol
tare e prendere nota, ma dovrà 
in ogni caso tornare a Bruxel
les per riferire al consiglio dei 
ministri degli esteri della Co
munità che ieri si e sciolto di
cendosi pronto a riconvocarsi 
in qualsiasi momento. 

Un farmaco per attenuare la libido. Crepet: «La chimica non c'entra» 

Ormone antistupro per i detenuti 
È polemica sulla ricetta francese Prolesta di un gruppo animalista a Parigi davanti alla sede della rivista Vogue: «Basta con le stragi di animali da pelliccia» 

Somministrare ai detenuti condannati per reati ses
suali gravi prodotti chimici che attenuano la libido 
senza provocare impotenza? Sì, ma soltanto se lo 
stupratore è consenziente. Questo è il parere del 
Comitato di bioetica francese sull'uso di sostanze 
ormonali che possono attenuare la «tentazione» di 
violentare donne. Paolo Crepet: «È un'illusione lo 
stupro non si previene chimicamer fe». 

ROMEO BASSOLI 

• • È possibile curare, con 
prodotti ormonali, i detenuti 
condannati per reati sessuali 
gravi? SI, ma solo se il detenuto 
ò consenziente. 

Sulla base di questi principii, 
il Comitato nazionale d'etica 
ha autorizzato ieri in Francia 
l'uso di due prodotti che «sem
brano attenuare sensibilmente 

la libido, senza provocare l'im
potenza». Il Comitato pone 
una serie di condizioni: «se sa
rebbe certamente eccessivo 
parlare di una camicia di forza 
chimica • rileva • si tratta co
munque di interventi che tra
sformano il comportamento 
dell'indivuo». 

È necessario dunque ottene

re sempre il consenso degli in
teressati. I quali devono essere 
per esempio informati del fatto 
che «il corso della loro vita ses
suale normale non potrà even
tualmente riprendere che al 
prezzo di delicati dosaggi». 

I due prodotti in discussio
ne, l'Androcour e il Decape-
ptyl, sono usati soprattutto per 
il trattamento del cancro della 
prostata. Si era cominciato a 
sperimentarli sui detenuti (su 
scala molto ridotta, pare) 
quando nel maggio 1992 l'I-
GAS (Ispezione generale degli 
Affari sociali) volle chiedere il* 
parere del Comitato d'Etica. Il 
Comitato rileva che «la que
stione e senza dubbio collega
ta al costante aumento dei rea
ti di carattere sessuale, e all'au
mento del numero dei detenu

ti condannati a pene sempre 
più dure per questo tipo di rea
ti». Viene suggerito dunque un 
trattamento in due tempi: il 
medico del carcere prescrive il 
prodotto 15 giorni prima della 
data del rilascio del detenuto, 
e l'esperimento terapeutico 
continua dopo. Servirà a verifi
care le modifiche del compor
tamento; «la possibilità del ri
torno del soggetto a una certa 
vita sessuale»; e gli effetti se
condari potenzialmente dan
nosi per la salute della persona 
cosi curata da un eccesso di li
bido, Secondo il Comitato -
presieduto dal professor Jean-
Pierre Changeux dell'Istituto 
Pasteur- pubblicazioni stranie
re hanno dato notizia di risul
tati «nell'insieme positivi» del-
l'Androcour (laboratori Sche-
ring) usato fuori dell'ambiente 

carcerano. L'utilizzazione del 
Decapeptyl (laboratori Ipsen-
Biotech) «è molto meno docu
mentata». E «l'efficacia e la tol
leranza a lungo termine di 
questi prodotti non sono cono
sciuti in misura sufficiente», 

Ma si tratta di una misura 
davvero efficace? 

Il professor Paolo Crepet, vi
ce presidente della Federazio
ne psichiatrica mondiale, so
stiene che «no, non risolverà 
nessun problema, se non quel
lo di una ristrettissima fetta di 
persone che non solo hanno 
stuprato, non solo l'hanno fat
to più volte, ma per di più sono 
detenute e accettano il tratta
mento. È un insieme di condi
zioni che finisce per restringe
re i soggetti di questa scelta a 
una infima percentuale degli 

stupratori». 
Paolo Crepet, d'altronde ò 

convinto che semplcimente 
non esista una soluzione chi
mica a questi problemi. «Î o 
stupro - spiega - e soprattutto 
un fenomeno molto legate alle 
situazioni specifiche. Difficil
mente un uomo stupra q u a l 
siasi donna in qualsiasi mo- . 
mento. La sua scelta avviene 
sempre con una ben precisa 
donna in un ben preciso mo
mento e in una determinata si
tuazione. Prevenire chimica
mente tutto questo è semplice
mente impossibile. La propo
sta francese, quindi, non ha 
senso. O meglio, rischia di ali
mentare l'illusione che sia pos
sibile la via farmacologica alla 
soluzione del problema dello 
stupro». 

L'idea della «castrazione 
chimica» non è certo una novi
tà assoluta. È una proposta 
che si ò accompagnata, in 
questi ultimissimi anni, a quel
la della castrazione tout court. 
Sono state molte le proposte, 
soprattutto nei paesi anglosas
soni, per introdurre questo tipo 
di pena (l'evirazione) per gli 
stupratori. Ma 6 una pena che 
sembra obbedire alla stessa lo
gica della pena di morte e che 
come questa, al di là delle con
siderazioni di carattere umani
tario, ha una potenzialità dis
suasiva nulla. Di fronte ad un 
incremento delle esecuzioni 
negli Stati Uniti, infatti, si ò avu
to un aumento continuo e 
massiccio dei delitti, quasi in 
una sorta di sfida perversa tra il 
desiderio di uccidere e la ven
detta di Stato. 
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Il governo Usa conferma 
gli esperimenti dal '45 al '90 
Diciotto esquimesi vittime 
dell'esposizione al plutonio 

Washington svela 
test nucleari 
su cavie umane 
Gli Usa confermano: cavie umane furono utilizzate 
per gli esperimenti nucleari. Nuove rivelazioni an
che su test atomici sinora segreti. Ieri il ministro del
l'Energia ha svelato oltre 250 esperimenti effettuati 
nel Nevada e nel Pacifico dal 1945 al 1990 e ha pro
messo di rendere pubbliche le informazioni su pro
ve compiute su 18 cavie umane esposte deliberata
mente all'esposizione al plutonio. 

VICHI DE MARCHI 

• 1 Trentadue milioni di pa
gine confidenziali sono state 
rese pubbliche, ieri, dal dipar
timento Usa per l'Energia; una 
seconda moie di documenta
zione top secret dovrebbe es
sere divulgata a giugno per 
raccontare la storia segreta de
gli esperimenti atomici amen-
cani. Quella stona che i bam
bini del Nevada riassumevano 
in una filastrocca per spiegare 
la loro vita all'ombra del poli
gono nucleare: «A per atomi
ca, B per bomba. C per can
cro». Ora i documenti utficiali 
portano alla luce una realtà in 
parte già conosciuta anche se 
mai ufficialmente ammessa, 
aggiungendo nuovi particolari. 
Più di 250 espenmenli nuclea
ri, condotti dal 1945 sino al 
1990 nel Nevada e nel Pacifico, 
sono stati tenuti segreti, alcuni 
di essi hanno anche causato 
emissioni di radiazioni. Senza 
conlare le decine di esseri 
umani usate come cavie, quasi 
sempre inconsapevoli, per ve
rificare le reazioni dell'organi
smo al plutonio. 

Il ministero per l'Energia ha 
ieri ammesso che le preceden
ti amministrazioni americane 
avevano deciso di mantenere 
il segreto su alcuni test, per lo 
più condotti negli anni della 
guerra fredda, per celare a «le . 
capacità delle nostre testate 
atomiche». Di questi esperi
menti nucleari, mai rivelati, 
204 sono stati compiuti nel po
ligono del Nevada, la maggio
ranza negli anni sessanta e set
tanta anche se 17 di questi ri
salgono agli anni ottanta e uno 
al 1990. A questi test vanno ag
giunte le 48 esplosioni nucleari 
nel Pacifico di cui non si era 
avuta notizia. Sino ad oggi Wa
shington aveva sempre parlato 
di un numero molto più basso 
di esperimenti; 826 dal 1945 
ad oggi. Cifra che molte agen
zie indipendenti di controllo 
degli armamenti e studiosi 
avevano sempre considerato 
con scetticismo. Le ri"dazioni 
del governo americano - deci
so a introdurre un elemento di 
trasparenza nella storia super-
segreta della corsa al riarmo -
sono state accolte positiva
mente dalla comunità scientifi
ca. «É un primo passo. Ci augu
riamo che metta in moto un 
processo che porti al rilascio di 
ulteriori informazioni», ha 
commentato Tom Collina, del-
l'Institute for Science and Inter
national Secunty. Nel 1980 una 
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Dal Niger al Nord America analfabetismo ai raggi X 
• 1 PARIGI. CO il Niger, dove 
la «speranza di vita scolastica» 
e di 2,1 anni. Ma se si tiene 
conto delle bocciature la me
dia scende a 1,8. Vuol dire che 
un bambino nigeriano : può 
coltivare l'ambizione di passa
re a scuola, considerata la du
rata dell'anno accademico, 
non più di 306 giorni in tutta la 
sua vita. Per le bambine la pro
spettiva e ancora più ridotta: 
204 giorni. Calcolando le pos
sibilità reali di tenere in mano 
un libro e di esser formati da 
un vero insegnante, si arriva al
l'ipotesi catastrofica di 60-80 
giorni d'insegnamento. Sem
pre che lo scolaro sia abba
stanza nutrito per restar sveglio 
in classe. C'ò il Niger, ma c'ò 
anche il Nordamcrica, dove i 
bambini possono contare sulla 
meravigliosa • prospettiva • di 
passare 16 anni a scuola. Si ri
tiene che per imparare a legge
re, scrivere e far di conto ci vo
gliano in media quattro anni. 
Significa che il giovane ameri
cano può contare su dodici 
anni che possono esser consi

derat i di specializzazione. Ha 
cioè anche la possibilità, che il 
nigeriano si sogna, di scegliere 
il suo campo di studio e di la
voro. Ancora una volta la scuo
la e lo specchio impietoso dei 
rapporti tra nord e sud del 

mondo. È il dato di fondo che 
emerge dal bilancio che ogni 
due anni fa l'Unesco sull'edu
cazione nel pianeta, presenta
to ieri a Parigi dal segretario 
generale Federico Mayor. 

Eppure le cifre globali sono 
incoraggianti: «Malgrado la 
crescita della popolazione 
mondiale aggiunga al pianeta 
un milione di anime ogni quat
tro giorni - dice Mayor - ogni 
giorno vede meno analfabeti 
del giorno prima». Erano 946 
milioni nel 1980 a non saper 
nò leggere nò scrivere e 905 
milioni dieci anni dopo. Le 
previsioni per il 2000 sono di 
869 milioni di analfabeti, ma 
l'Unesco si prepara a rivedere 
al ribasso le sue valutazioni. Si 
conferma cosi la lìnea di ten
denza già presente nel rappor
to del '91: l'analfabetismo ri
stagna o regredisce, non gua
dagna posizioni. In questo 
quadro generale vi sono però 
forti dissonanze: sempre più 
numerosi sono gli analfabeti 
nell'Africa subsahariana, nel 
sud dell'Asia e in qualche stato 
arabo. La situazione ò dram
matica particolarmente in Afri
ca: nella fascia subsahariana 
soltanto nove su 39 paesi han
no registrato qualche migliora
mento. Per gli altri la recessio
ne economica, aggiuntasi agli 

L'Unesco ha reso noto il suo secondo rapporto 
biennale sullo stato dell'educazione scolastica 
nel mondo. L'analfabetismo e in regresso, tranne 
alcune gravi eccezioni: l'Africa subsahariana, il 
sud asiatico, alcuni paesi arabi. Gli sforzi andran
no puntati soprattutto sull'alfabetizzazione delle 
donne. È il miglior metodo, oltretutto, per argina
re la crescita demografica. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

GIANNI MARSILLI 

endemici problemi di sottosvi
luppo, fia ridotto le già magre 
risorse destinate all'educazio
ne. Il caso del Niger illustra 
perfettamente il livello dispe
rante a cui si è arrivati e da cui 
non si riesce a sollevarsi. 

Il nord, sempre più spesso, 
diventa restio a concedere pre
stiti per l'educazione, che van-
'no ad aggiungersi a crediti da 
tempo inesigibili. Proprio nel 
momento in cui la domanda di 
aiuto bilaterale cresce nei pae
si africani. Dice Mayor che ò la 
prima volta che accade: prima 
i paesi terzi chiedevano coo
perazione per lo sviluppo tec
nico e industriale, ora ne chie
dono per le scuole. Gli Stati 
Uniti, per esempio, tra l'8G e il 
'90 hanno concesso all'Africa 
subsahariana prestiti per 1,6 
miliardi di dollari, I quali però 
hanno generalo una spesa di 

400 miliardi l'anno per le re
munerazioni degli insegnanti e 
i costi di funzionamento. Da 
qui la valutazione secca dell'U-
nesco: a meno che questi fon
di «aggiunti» non siano dispo
nibili e a meno che gli inse
gnanti non siano ben formati. 
non serve a niente concedere 
prestiti. La cooperazione o ò 
completa, in tutto il ciclo, o ri
schia di essere inutile. I^rova ne 
sia che in questa fascia africa
na la spesa pubblica per l'inse
gnamento ò regredita negli an
ni '80. Ci sono in media tra i 40 
e i 60 allievi per insegnante, e 
nella maggior parte dei casi 
non dispongono di libri di te
sto. E la spesa pubblica, da 
quelle parti, continua ad esse
re mutilata. 

Il 65 percento degli analfa
beti sono donne. Percentuale 

doppiamente grave. Grave in 
so (ò un dato culturale, difficil
mente modificabile per sem
plice decisione delle autorità) 
e grave per le ricadute in termi
ni di demografia. Si sii bene 
che analfabetismo e crescita 
disordinata delle nascite van
no di pan passo. Dice il rap
porto che là dove l'80 percento 
delle donne non è alfabetizza
to si registrano sette parti per 
ogni donna. Il rapporto cam
bia con regolare costanza 
quando diminuisce il numero 
delle donno analfabeti: se so
no il 50 percento, peresempio, 
mettono al mondo in media 
quattro figli ciascuna. Ci sono 
governi (India e sud dell'Asia, 
per esempio) che individuano 
programmaticamente nell'e
ducazione uno strumento im
portante per arginare la cresci
ta demografica. Appare loro 
sempre più chiaro che l'elimi
nazione del «deficit di cono
scenza» rispetto al nord passa 
attraverso la scolarizzazione 
femminile. 

Il rapporto dell'Unesco 
prende in considerazione an
che i caratteri nazionali e lin
guistici dell'alfabetizzazione. 
Esistono in questo mondo più 
di seimila lingue, la metà delle 
quali concentrate in sette pae
si, la Papuasia-Nuova Guinea 

(che ne annovera 850), l'In
donesia (670), la Nigeria 
(410), l'India (380), il Came-
roun (270), l'Australia (250), 
il Messico (240). mentre altri 
15 paesi contano più di cento 
lingue sul loro territorio (come 
la Russia e gli Stati Uniti). Evi
dentemente nella maggior 
parte dei casi si pratica il bilin
guismo. Un tale quadro impli
ca bisogno di flessibilità e tol
leranza. Un esempio viene dal
l'Etiopia, dove la «lingua ma
terna» e stata introdotta come 
lingua d'insegnamento alle 
elementari. 1 bambini possono 
imparare a leggere e scrivere 
non soltanto in aramaico, ma 
anche in «oromigna, tigrigna, 
sidamigna e wolaitigna». lin
gue dalla stona straordinaria e 
millenaria, patrimonio dell'u
manità. L'Unesco sollecita un 
salto di qualità nei programmi 
di cooperazione, che tengano 
conto delle diverse realtà e 
non solo del ritorno economi
co. Tra pochi giorni, dal 13 al 
16 dicembre, si terrà a Nuova 
Dehh un vertice dei nove paesi 
più popolosi del mondo. Il te
ma in discussione sarà «un'e
ducazione per tutti» e saranno 
presenti sette capi di Stato. Fe
derico Mayor, all'origine dell'i
niziativa, ne e legittimamente 
fiero. 

Accuse a Michael Jackson 
Su «Vanity Fair» i particolari 
del rapporto con un ragazzo 
«Ho dormito con lui tre mesi» 
M i NEW YORK. La popstar 
americana Michael Jackson, 
ora sospettata di pedofilia, 
avrebbe dormito per tre mesi 
nello stesso letto con il ragazzi
no che lo accusa. Lo rivelano 
gli avvocati del giovane alla ri
vista «Vanity Fair». È la prima 
volta che le accuse dell'adole
scente vengono riportate con 
dovizia di particolari sulla 
stampa. Secondo l'accusa, im
mediatamente dopo aver co
nosciuto nel maggio 1992 il ra
gazzo. Jackson cominciò a te

lefonargli quasi ogni giorno. 
Dormirono assieme la notte 
del 28 marzo successivo, do
podiché la madre del giovane 
pose il divieto. «Michael si mise 
a piangere: "Perchó non si fida 
di me?" le disse. "Siamo come 
una famiglia e suo figlio deve 
pensare a me come a un fiatel-
io"». Dopo quella notte, per 1 
tre mesi successivi, Jackson e il 
bambino condivisero la stessa 
stanza. Per essergli vicino, la 
popstar si trasferì nella mode
sta villetta di Santa Monica Ca-

speciale commissione del 
Congresso, istituita due anni 
prima da! presidente Jimtny 
Carter, giunse ad un'amara 
conclusione. Dopo aver esa
minato una quantità enorme 
di documenti del dipartimento 
per l'Energia e, soprattutto, 
raccolto un'impressionante 
mole di testimonianze, la 
Commissione non potò che 
constatare un tragico parados
so degli esprimenti nucleari 
nell'atmosfera; «la sola vittima 
della corsa al riarmo atomico 
Usa, dai tempi della seconda 
guerra mondiale, ò stata la no
stra stessa gente». 

Per il giugno del 1994,Hazel 
O'Leary. ministro per l'Energia 
ha promesso la pubblicazióne 
di altri documenti sull'uso del
le cavi umane negli esperi
menti atomici. Come quello 
compiuto su 18 esquimesi 
esposti alle radiazioni del plu
tonio senza esseme stati infor
mati. Il tutto per verificare le 
reazioni dell'organismo uma
no Hazel O'Leary ha detto, ie
ri, di essere rimasta «sconvolta 
e inorridita» nell'apjjrendere 
questa notizia. Anche se la vi
cenda era già emersa tempo fa 
e il dipartimento per l'Energia 
si era nfiutato di confermarla. 
C'erano anche state le rivela
zioni della stampa americana, ' 
le scorse settimane, su analo
ghi esperimenti compiuti su 
«malati terminali» (alcuni però 
vissuti altri trent'anni) e con
fermati da molti parenti delle 
«cavie umane». II prossimo giu
gno, quando verrà resa pubbli
ca «la seconda puntata» della 
guerra segreta americana, si 
dovrebbero conoscere anche i 
dettagli dei circa 800 esperi
menti compiuti su 600 indivi
dui ignari. In questo, come in 
altn casi, l'esistenza dellk:spe-
rimento era già nota, contenu
ta in un rapporto del Congres
so. 

Ma i documenti forniscono 
anche nuovi dati su «piccole 
quantità» di gas radioattivo n-
lasciatonel corso di test segre
ti. Infine la promessa dell'am
ministrazione di fornire, in fu
turo, informazioni sui quantita
tivi di plutonio, destinaù' alle 
atomiche, immagazzinati negli 
Stati UniU. Non tutto però sarà 
reso pubblico: per Clinton il 
nemico da cui difendersi ò il 
«terrorismo» nucleare che po
trebbe utilizzare la nuova «gla-
snost» americana per procu
rarsi l'atomica. 

Michael 
Jackson 

nyon dove il ragazzo abitava 
con i genitori. 

I primi contatti sessuali, so
stiene «Vanity Fair», furono in 
aprile, nella tenuta di Jackson 
a Neverland: «Cominciò tutto 
con baci e carezze», poi Mi
chael «prese a strofinarsi» al ra
gazzo. Per essere sicuro che 
non arrivassero estranei, il 
cantante aveva messo l'allar
me in camera da letto, un pas
so nelle vicinanze avrebbe fat
to suonare un campanellino. 

La rivista, che pubblicherà 
sull'argomento un articolo-fiu
me nel numero in edicola a 
gennaio, ha intervistato anche 
gli avvocati del cantante. An-
fliony Pellicano, un investiga
tore privato della difesa, ha 
ammesso che Michael dormi 
col ragazzo, ma senza alcun fi
ne recondilo: «Jackson - ha di
chiarato - vive la vita di un do
dicenne». I legali della popstar 
hanno negato a spada tratta la 
veridicità delle accuse: «È stato 
il padre del ragazzo - ha di
chiarato Ben Fields - a creare 
una montatura in un malde
stro tentativo di estorsione» al 
cantante. Gli avvocati hanno 
sempre sostenuto che il divo 
•ornerà negli Usa a metà gen
naio, ma «Vanity Fair», che ha 
intervistato un suo amico inti
mo, 1' attore Eddie Reynoza, . 
insinua il tarlo del dubbio1 «Mi 
ha telefonato dalla Svizzera il 
18 novembre per dirmi che 
non sarebbe più rientrato», ha 
confidato. «Mi ha detto: "SUa-
mo facendo amvare qui tutti i 
miei soldi. Stiamo ripulendo i 
conti in banca. Sto vendendo 
tutto quel che possiedo"». 
Jackson gli avrebbe confidato 
anche di non essere nascosto 
in clinica. 

I 
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L'arcidiacono di York scatena la polemica 
contro la vita privata dell'erede al trono 
«Come si può incoronare a Westminster 
chi ha rotto il voto sulla fedeltà coniugale?» 

La relazione con Camilla Parker Bowles 
scatena i giornali: «L'ha stregato» 
L'arcivescovo di Canterbury smorza i toni 
Il 30% degli inglesi preferisce il figlio William 

«Il prìncipe traditore non sarà re» 
Anatema dei vertici anglicani sulla successione di Carlo 
Carlo l'imperdonabile «non adatto» a diventare re. 
L'opposizione alla sua incoronazione ora si fa senti
re ai più alti livelli della Chiesa anglicana: «Se ha rot
to il voto di fedeltà praticamente dal primo giorno di 
matrimonio con Diana perchè dovremmo credergli 
quando dovrà votarsi al servizio della corona?». Un 
sondaggio rivela che il 30% degli inglesi ha già deci
so: salga al trono William che oggi ha 11 anni. 

ALFIO BERNABEI 

M LONDRA Un .ilio espo
nente della Chiesa anglicana 
ha detto che il principe Carlo 
non e accettabile come .suc
cessore al trono d'Inghilterra a 
causa della sua relazione adul
terina con Camilla Parker Bow
les. Allo stesso tempo un son
daggio ha rivelato che il 30% 
degli inglesi gli ha giù voltato le 
spalle: preferisce che sia suo fi
glio William a prendere la co
rona. L'opposizione all'incoro
nazione d i Carlo e stata espres
sa in modo estremamente 
chiaro dall'arcidiacono di 
York, George Austin, che già 
pronunciò commenti sfavore
voli sull'ascesa al trono di Car
lo al momento dello scandalo 
delle telefonate «calde» del 
principe alla sua amante: «Per 
poterlo incoronare bisogne
rebbe dare una potatura ai die
ci comandamenti» Ieri e stato 
più esplicito: «Se ha rotto il vo
lo fatto con Dio al momento 
del matrimonio come può en
trare nella cattedrale di West
minster ed essere incoronato 
mentre pronuncia un altro vo
to?» Austin ha detto in pratica 
che se uno spergiura una volta 
può benissimo spergiurare 
una .seconda volta e se la fe
deltà di Carlo alla corona ed ai 
sudditi deve essere paragonata 
a quella che ha dimostrato ver
so la principessa Diana, allora 
non è neppure il caso di insi
stere, meglio che si metta da 
parte fin da adesso. Austin ha 
usato l'accortezza di riferirsi al
la vita privata del principe di 
Galles dicendo: «Se le voci so
no vere». • 

Ma ormai tutti sanno che 
non si tratta solamente di voci. 
Buckingham Palace nel corso 
degli anni ha pubblicato mi
gliaia di smentite, e continua a 
pubblicarne quando ritiene 
che non sia stata scritta la veri
tà sui reali. Ma nel caso delle 
telefonate calde e della rela
zione con Camilla ha taciuto, 
accettando implicitamente i 
fatti. Oggi non c'è più nessun 
inglese che nutra dubbi sulla 
relazione adulterina fin dall'i
nizio del suo matrimonio con 
Diana e tutti i giornali insistono 
a scrivere che continua. Il Sun 
ieri ha rimestato: «Carlo appa
re stregato da quella donna. È 
diventato il classico caso di 
uno che non può fare a meno 

di ciò che alla fine dei conti 
non può avere». Oltretutto Ca
milla e cattolica, quindi costi
tuzionalmente incompatibile 
con le leggi della monarchia 
inglese. Il dottor Carey arcive
scovo di Canterbury, capo del
la chiesa anglicana, ha fatto 
emettere un comunicalo per 
precisare che l'arcidiacono di 
York ha parlato «per proprio 
conto» 1 dubbi non sono «uffi
ciali». Ma il fatto d i e Carey si e 
rifiutato di commentare o 
smentire personalmente la no
tizia dei dubbi sull'ascesa di 
Carlo al trono 0 stato preso co
me un'indicazione che la que
stione 0 entrata nell'ordine del 
giorno di discussioni ad alto li
vello, probabilmente con la 
stessa regina. Il reverendo Da
vid Streater, capo del Corpo 
Evangelico della Church So
ciety ha detto: «Se Carlo 0 ri
masto coinvolto in qualche re
lazione impropria è giusto che 
la Chiesa esamimi la questione 
privatamente dal punto di vista 
pastorale. Nel passato sappia
mo che dei re hanno agito in 
maniera ipocrita, ma erano 
tempi in cui le notizie non ve
nivano a conoscenza dalla 
gente e la Chiesa quindi non 
doveva presentarsi nell'atto di 
conferire approvazione a tale 
condotta ipocrita. Oggi se si 
viene a sapere di una certa re
lazione sbagliata e la Chiesa 
non muove alcuna protesta 
l'episodio può essere letto dal
la gente come prova di una di
stinzione fra due leggi: una per 
: ricchi che possono permet
tersi tutto col perdono della 
Chiesa ed un'altra per i pove
ri». 

Ma alcune voci si sono leva
te a favore di Carlo. 11 vescovo 
di PeterborouRh Bill Wesrwood 
ha detto: «Abbiamo avuto dei 
monarchi che hanno sporcato 
d'inchiostro il loro quaderno e 
che poi hanno dimostrato di 
poter regnare in modo molto 
saggio. In Inghilterra abbiamo 
questa mania di trattare le con
siderazioni morali come se 
avessero solamente a che fare 
con il sesso e il matrimonio Se 
Carlo ha sbagliato e spiacevo
le, ma dobbiamo ricordare 
che noi come paese non sia
mo dei purissimi. Se ci mettia
mo a cercare un regnante per-

I vertici 
della Chiesa 
anglicana 
metteno 
in dubbio 
il diritto 
del principe 
Carlo alla 
successione 
della madre 
come re 
d'Inghilterra 
A destra. 
Felix 
Houphouet-
Boigny, 
il presidente 
della Costa 
d'Avorio 
morto ieri. 

(etto non lo troveremo mai». 
Andrew Mortoli, l'autore del 

recente libro su Diana che ha 
dato la stura alle nolizie sullo 
slascio del matrimonio ha det
to clic la decisione di alti rap
presentanti della Chiesa di in
tervenire coi loro «dubbi» su 
Carlo in un momento come 
questo, quando Diana si è ap
pena tolta di mezzo lasciando 
al principe il campo libero per 

«rifarsi la faccia», è giunta di 
sorpresa. Potrebbe impedire a 
Carlo di rilanciarsi a caccia 
della simpatia della genie che 
ha evidentemente perso. 

L'erede al trono non deve 
solamente limontarc l'ostaco
lo crealo dalla sua relazione 
con Camilla. Il sondaggio pub
blicalo dal Mail ori Sunday, nel 
quale il 30™ degli inglesi dice 
di preferire che sia il figliolello 

William ad accedere al trono, 
uno dei motivi del «no» a Carlo 
è attribuito al fallo che i suoi 
interessi non vengono ritenuti 
rilevanti dalla gente ordinaria. 
Morton ha dello: «Carlo ha 
grosse difficoltà da questo 
punto di vista e il fallo che il 
suo nuovo progetto lo porterà 
a San Pietroburgo in una mis
sione per salvare quella citlà 
verrà preso come un'altra di

mostrazione che non s'interes
sa abbastanza alla salvezza di 
città nel suo proprio paese do
ve la gente vede bene che ci 
sarebbe tanto bisogno di una 
mano». 

11 principe William ovvia
mente rimane del tutto ignaro 
di quest'ultima débàcle sul ne
buloso futuro della dinastia dei 
Windsor: ha undici anni, gioca 
e va a scuola. 

La madre al processo in Francia: «L'abuso sessuale incubo di famiglia» 

«Da bambino fui violentato 
Ho stuprato 8 donne per vendetta» 
M PAKIG1 «Fino a nove anni ero un 
bambino normale. Un giorno un uomo 
mi ha invitato in una cantina dicendo 
che mi voleva fare un regalo. L'ho segui
to. Mi ha subito detto di stare buono se
no mi avrebbe fatto del male. Ero terro
rizzato, Poi mi ha costretto ad un rappor
to orale. Da allora e cambiato tutto». Ini
zia cosi il racconto di Lucien-Gilles De 
Valliere, 26 anni, ottimi studi e passione 
per la musica classica: ad ascoltarlo so
no i giudici della Corte d'Assise dell'Alia 
Savoia. Lucien e alla sbarra con l'accusa 
pesantissima di aver stuprato otto ragaz
zine, di averne uccisa un'altra affogando
la nella vasca da bagno dopo averla vio
lentata, e di aver cercato di ammazzare 
un bambino dopo avergli inflitto terribili 
sevizie. Tutti questi crimini il ventiseien-
ne De Vallier li ha commessi nella sua 

città natale. Annemasse, la stessa dove 
ha subito la sua drammatica «iniziazio
ne». «! miei genitori reagirono con una 
certa indifferenza alla notizia della vio
lenza che avevo subito», ha ricordato. Lu
cien racconta poi di aver comincialo da 
allora a indossare di nascosto i vestiti del
la madre e a ritagliare dalle riviste figure 
di donne che poi ndisegnava legate e im
bavagliate, Le fantasie perverse diventa
no sanguinose aggressioni quando la 
madre obbliga Lucien. ormai diciasset
tenne, a sbarazzarsi di una gonna e di al
tri indumenti femminili che aveva sco
perto nella sua stanza. Quell'affronto 
scatena la violenza, una violenza però 
sempre guidala da una intelligenza fred
da, analitica, che gli consente di non 
commettere «errori». Prima di colpire le 

sue vittime, le fotografa centinaia di vol
le, le osserva, studia le loro reazioni. 
Quando si sente sicuro di conoscerle ar
riva lo stupro, in un caso anche la morte. 
•Ha sempre agito - spiega uno psichiatra 
- senza alcun senso di colpa, L'unica co
sa che temeva era lo sguardo delle sue 
vittime e per questa ragione le bendava». 
Chiamata a testimoniare, Michele De 
Valliere. la madre dello stupratore omici
da, è stata protagonista di un altro colpo 
di scena. 1 la confessato di essere nata in 
seguito a uno stupro, e di essere stata a 
sua volta violentata da un vicino di casa 
quando aveva appena nove anni. «Que
sto può spiegare il mio silenzio - ha detto 
ira le lacrime - . Avrei dovuto parlarne a 
mio figlio per rassicurarlo ma non ho 
avuto la forza di farlo». 

Baby killer 
mancati 
Alta tensione 
come arma 

M LONDRA Quando è 
stata letta in aula l'accusa 
di tentato omicidio non 
hanno smesso un secondo 
di sghignazzare e fare sber
leffi dal banco degli impu
tati. Dieci e undici anni, as
sassini mancati di un bim
bo di sei. l-« hanno costret
to a seguirli, gli hanno lega
to mani e piedi, con un col
tello gli hanno vibrato un 
colpo sul braccio e poi 
hanno cercato di fulminar
lo con i fili dell'alia tensio
ne della linea ferroviaria. 
Una storia fotocopia al ca
so Bulger, che ha tenuto in 
ansia la Gran Bretagna. 1 
protagonisti sono ancora 
una volta bambini, di un'al
tra città, Newcastle. 

Solo quattro giorni dopo 
la terribile sentenza che ha 
condannato gli assassini 
del piccolo James Bulger al 
carcere «a tempo indeter
minato», due ragazzini 
hanno tentato di ripetere la 
brutale «bravata» dei due 
coetanei di Livcrpool, For
se solo per un caso si sono 
fermali qualche secondo 
prima. La denuncia non e 
scattata subito. Tornata a 
casa, la piccola villima non , 
ha fallo parola con i genito
ri di quanto era accaduto. 
Solo il giorno dopo, per ca
so, la madre ha notato la 
ferita al braccio del bambi
no ed ha voluto saperne di 
più. Il piccolo era terroriz
zalo. Anche i suoi due fra
tellini, di sette e dieci anni, 
erano stati picchiati dai 
due quasi coetanei. Tenuta 
sono silenzio nei giorni 
scorsi, la storia e venula a 
galla ieri, quando i due ra
gazzini sono stati portati in 
tribunale. Anche loro, co
me già i due baby assassini 
di Livcrpool, vengono da 
una periferia dura. Ma più 
che sullo sfondo sociale, 
l'opinione pubblica punta 
il dito sui film-horror di 
Chucky, bambola assassi
na, protagonisla di storie in 
cui gli omicidi si consuma
no lungo linee ferroviarie. 

A nome degli ambasciatori in Germania il nunzio apostolico denuncia: «Siamo preoccupati per la sicurezza degli immigrati» 
Il presidente della Conferenza episcopale tedesca auspica, come la Spd, una legge sulla doppia nazionalità 

Il Vaticano strìglia Kohl: «Stranieri in perìcolo» 

Muore l'ultimo padre 
dell'Africa libera 
Houphouét-Boigny 

MARCELLA EMILIANI 

M Approssimativamente 
era nalo nel 1905: aveva dun
que, più o meno 88 anni. Da 
33 era l'unico presidente che 
la Costa d'Avorio abbia mai 
conosciuto. Niente di strano 
dunque che lo chiamassero «il 
Vecchio». È morto ieri nel suo 
villaggio natale. Yamoussouk-
ro. dove si era rintanato da me
si per tentare una lotta impos
sibile contro il cancro. 

Felix Houphouet-Boigny era 
uno dei pochi «padri della pa
tria» sopravvissuto in sella alla 
tempesta dei primi tre decenn-
ni delle indipendenze africa
ne, caratterizzate - come è no
lo - da ogni sorta di piaga bi
blica e micro-apocalissi politi
che ed umane. Di sangue in 
Costa d'Avorio graziaddio non 
ne e corso mai. il fantasma de
gli scontri etnici non è mai sla
to evocato e per lo meno fino 
agli anni '80 il paese poteva 
vantare tassi di crescita annui 
che volavano al 7-8 per cento 
e garantivano anche la stabili
tà politica. Non a caso si parla
va di «miracolo ivoriano» fatto 
di esportazione di cacao, caf
fo, olio di palma, un miracolo 
capace di attrarre - ne! suo 
piccolo - investimenti, capitali 
e aiuti stranieri. 

I*a ncella per quest'aurea 
eccezione nel disastrato pano
rama africano e slata ricordata 
più d'una volla e con orgoglio 
dallo stesso 1 louphouet-Boi-
gny: «La Costa d'Avorio - dice
va - e un paese serio, non si la
scia andare alle ideologie». E 
infatti il Vecchio non si e mai 
lasciato sedurre dalle mendaci 
sirene del panafricanismo cosi 
caro al suo vicino ghaanense 
Kwame Nkumah, del sociali
smo africano alla Julius Nyere-
re della Tanzania o del diabo
lico marxismo-leninismo. 
Houphouet è andato dritto al 
cuore del problema ponendo 
l'economia e il capitalismo al 
centro di ogni suo sforzo politi
co, controcorrente rispetto agli 
altri padri della patria, in piena 
sintonia con la madre-patria 
coloniale francese e i diktat del 
mercato intemazionale. 

Per oltre 20 anni dall'indi
pendenza, ottenuta nel 1960, 
la sua scommessa e stata pre
miata. Figlio di piccoli pianta
tori di cacao, ha fatto del ca
cao il motore della crescita 
ivoriana che ha attratto come 
una calamita centinaia di mi

gliaia di lavoratori votati alla 
alla fame nei paesi vicini, lutti 
di una povertà disarmante: 
Burkina Paso, Mali, Guinea, Ni-
ger e persino il convulso Gha
na. Solo pochi anni la il 40 per 
cento della forza lavoro ma
schile in Costa d'Avorio era 
«straniera» oltreché .sottopaga
ta visto che agli «autoctoni» 
erano garantiti per legge gli sti
pendi più elevati. Eh s), il Vec
chio pensava proprio a tutto e 
pensava in grande. Nel 1967 
sfidò il gigante Nigeria ricono
scendo l'indipendenza dello 
sciagurato Biafra; solo perchè 
ne andava dqlla sua reputazio
ne in lutto il Terzo mondo, do
vette per anni tenere a freno le 
sue simpatie per Israele e so
prattutto per il Sudalnca dell'a
partheid. Houphouel-Boigny 
era fatalmente attratto da tutti 
quei paesi che sapevano far 
marciare l'economia a qual
siasi costo, qualsiasi ingiustizia 
commettessero sul corpo vivo 
delle proprie nazioni o di quel
le altrui. Perche, come amava 
ripetere citando Goethe, «pre
ferisco l'ingiustizia al disordi
ne: di disordine si può morire, 
di ingiustizia non si muore. 
Un'ingiustizia può essere ripa
rala». 

Per «riparare le ingiustizie» 
lui aveva scelto un metodo 
non privo di fascino ma a bas
sissimo lasso di democrazia: «i 
dialoghi all'africana». Dopo 
aver instaurato fin dagli dal '64 
il suo bel partito unico (il Parti
to democratico della Costa 
d'Avono), riceveva in udienza 
privata a scadenze regolari i 
rappresentanti di agricoltori, 
professionisti, industnali, ope
rai e cosi via. Finche il miraco
lo economico si è mantenuto 
tale anche questo surrogato di 
politica ha funzionato, ma 
quando col crollo dei prezzi 
del caffè e del cacao sul mer
cato mondiale la Costa d'Avo
rio s'è ritrovata a mal partilo 
quanto i paesi «poco seri», vitti
me delle ideologie, allora la 
musica è cambiata. Cosi, nel 
'90 anche Houphouet ha do
vuto introdurre il multipartiti-
smo. indire libere elezioni. Ora 
a disputarsi la sua canea e la 
sua eredità ingombrante resta
no il presidenle del Parlamen
to, Henri Konan Bèdiè e il pri
mo ministro, Alassane Ouatta-
ra, in un match che si prean
nuncia perlomeno assai com
battuto. 

I neri sudafricani al governo 
Costituito il Consiglio 
che porterà il paese 
alle elezioni di aprile 

Il nunzio apostolico in Germania richiama Kohl e il 
governo sulla protezione da accordare agli stranieri 
mentre il presidente della conferenza episcopale 
cattolica insiste per la legge sulla doppia nazionalità 
di cui i partiti de non vogliono neppure sentir parla
re. Anche dalla Santa Sede e dalle chiese, insomma, 
guai per il cancelliere. Preoccupazione per la ripre
sa di attività dei neonazisti e l'inerzia delle autorità. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

M BERLINO. Povero cancel
liere. Le bacchettate sulle ma
ni, adesso, gli arrivano pure 
dal corpo diplomatico. Ieri il 
tradizionale saluto di fine d'an
no ai diplomatici accreditati 
nella Repubblica federale, a 
palazzo Schaumburg, è stalo 
tult'altro che la solita cerimo
nia formale. Ad agitare le ac
que ci ha pensato il decano 
degli ambasciatori a Bonn che 
ò. come si usa, il nunzio apo
stolico, cioè l'inviato della San
ta Selle. E l'arcivescovo Laios 
Kada è andato giù pesante 
proprio su uno dei temi più de
licati, la xenofobia e la violen
za dell'estrema destra che dila
gano per la Germania. «Lei ca
pirà - ha dclto fra l'altro l'alto 
prelato rivolto al capo del go
verno - che noi siamo profon
damente preoccupati [>er la si

curezza dei cittadini stranieri 
nel suo paese. Speriamo e au
spichiamo che gli stranieri i 
quali rispettano le vostre tradi
zioni e le vostre leggi possano 
sentirsi, qui. a casa loro». 

Parole chiare. Cui I lelmut 
Kohl è stalo costretto a improv
visare una risposta alla fine di 
un discorso che aveva dedica
to a tiitt'altri temi: l'Unione eu
ropea, l'Onu, il Gatt. Poche fra
si, per le solite formule: la Ger
mania è un paese «aperto sul 
mondo»; l'amore per la patria, 
quello per la libertà e l'amici
zia nei confronti degli altri po
poli non possono andarsene 
per strade diverse; chi propaga 
l'odio verso gli stranieri «non 
può pretendere di considerarsi 
un buon patriota»... Ma il colpo 
è slato accusato. U' critiche 
del decano del corpo diplo

matico hanno loccato un ner
vo scoperto: il governo federa
le è sensibilissimo ai problemi 
d'immagine che le ondate di 
violenza ricorrenti hanno diffu
so in giro per il mondo. Il fatto 
che a formularle sia stale l'in
viato del Valicano, inoltre, 
moltiplica il loro effetto e ri
schia di dare sostanza a poste
riori alle voci, che circolarono 
al tempo della restrizione del 
diritto di asilo, sui segnali 
preoccupali che a Bonn sareb
bero arrivati dalla Santa Sede 
in merito a una legislazione 
considerata troppo dura e si
curamente non ispirata ai prin
cipi cristiani cui il partito che 
esprime il cancelliere, in teo
ria, si richiama. 

Il caso (o torse no?) ha vo
luto che quasi in contempora
nea con le esternazioni dell'ar
civescovo Kada sull'argomen
to sia intervenuto un altro au
torevolissimo esponente della 
chiesa cattolici, melile meno 
che il presidente della confe
renza episcopale tedesca Ka-
rei Lehmann. In un comunica
lo diffuso al termine di un in
contro con il presidente della 
Spd e candidato alla cancelle
ria Rudolf Scharping il vescovo 
l-climaiin si è licito anche lui 
preoccupalo per «la violenza 
in aumento e la crescita di for

ze estremistiche di destra» e ha 
sollecitato «sforzi più intensi» 
per l'integrazione degli stranie
ri che vivono da lungo lempo 
in Germania Un riferimento 
abbastanza esplicito alla ri
chiesta, caldeggiala anche dal
la Spd, di una legge sulla dop
pia nazionalità per gli stranieri 
residenti stabilmente. Proposta 
sostenuta da buona parte delle 
due chiese maggiori in Germa
nia ma che è stala finora sem
pre <• duramente respinta da 
tutti e due i partiti «cristiani», la 
Cdu e la cattolicissima (quan
do le fa comodo) Csu bavare
se. 

Come se non bastasse il ca
so diplomatico si è presentalo 
in un momento in cui. dopo un 
periodo in cui le tensioni sem
bravano essersi un po' allenta
le, ricominciano a crescere le 
preoccupazioni per la presen
za e le attività dell'estrema de
stra e per la debolezza delle ri
sposte ila parte dello sialo. Le 
proibizioni di partiti e gruppi 
neonazisti, decretale dopo 
molle esitazioni nei mesi scor
si, vengono tranquillamente 
aggirate senza che nessuno, 
apparentemente, se ne curi. 
Nella campagna per le elezio
ni comunali di domenica scor
sa nel Biandeburgo si erano 
candidati personaggi cui, in 

teoria, sarebbe stato proibito 
fare attività politica e che inve
ce comparivano perfino m te
levisione. D'altronde, sugli 
schermi di certe tv che, magari 
in buona fede, considerano 
l'estremismo di destra un bel 
lema acchiappaspettalori, 
compaiono liberamente a dif 
fondere il proprio verbo notis
simi caporioni nazisti. Ieri il 
ministro degli Interni della Re-
nama-Westfalia Herbert Sili-
noor (Spd) ha dello di giudi
care «incredibile» la leggeiezza 
con cui si è permesso a Chri
stian Woich, uno dei peggiori 
leader della destr.i estrema, ili 
comparire in tv a minacciare di 
•gonfiare la faccia» a quanti 
•ardiscono» opporsi ai neona
zisti Schnoor si è detto molto 
preoccupalo anche per la sto
na dei 2.r>() nomi e indirizzi di 
•nemici politici» pubblicati dal
la rivista nazista Embtick ctìu è 
circolata nelle settimane scor
se. E ambienti dei servizi di si
curezza fanno trapelare una 
notevole inquietudine per la 
possibilità che il terrorismo 
delle lettere-bomba che sta 
terrorizzando l'Austria possa 
coinvolgere anche la Germa
nia. Paure, angoscici' la sensa
zione è che il governo federale 
continui a sottovalutare i ri
schi. 

Los Angeles 
Nero picchiò 
il bianco 
Dieci anni 

M LOS ANGELUS È stato 
condannalo a 10 anni di car
cere senza condizionale Da
nnali Monroe Williams, uno 
del ragazzi neri d i e durante 
le rivolle di l-os Angeles del
l'aprile '92 picchiarono a 
sangue il camionista bianco 
Reginald Dennv II giudice 
John Ouderkirk ha scelto il 
massimo della pena. 

M CITTÀ DEL CAPO l-a mag
gioranza nera sudafricana per 
la prima volta è rappresentata 
in un organismo istituzionale. 
Ieri si è insediato il polente 
«consiglio esecutivo di transi
zione» che vigilerà sull'attività 
del governo fino alle elezioni 
multirazziali del prossimi'apri
le, da cui uscirà l'assemblea 
costituenti' per il nuovo Suda
frica. 

La cerimonia dell'insedia
mento è slata boicottata dai 
partiti dell'Alleanza per la li
bertà, un pericoloso «cartello» 
di gruppi bianchi, estremisti di 
destra e conservatori neri che 
si oppongono al progetto di 
costituzione e che per ragioni 
diverse non vogliono uno Stato 
multirazziale unitario ma etni
co. 

Con un gesto simbolico, se
dicenti «collimando boeri», 
che si riconoscono nell'allean
za, hanno occupalo ieri mani
na un (orlino alla ijcrifcna di 
Pretoria. L'insediamento del 
Tee è comunque un latto rile
vantissimo per il processo di 
pacificazione nazionale, mi
naccialo da opposti estremi
smi 

Il consiglio, (rutto di un lun
go e tormentato negoziato tra 
il partito nazionale al governo. 

e i gruppi militanti neri per 
mettere fine al regime segrega
zionista e riconoscere ai neri i 
diritti di maggioranza, ha aper
to i lavori ieri mattina dopo un 
momento di preghiera. 

«Questo giorno segna l'ini
zio della fine del potere dell-
minoranza» - ha dichiarato Cy-
nl Ramaphosa, segretario ge
nerale dell'Alrican National 
Congress (Anc) il principale 
movimento militante nero gui
dato dal Nobel per la pace 
Mandela. 

«Il Tee è il passo filiale nel 
processo per portare in Suda
frica la vera democrazia» • ha 
dichiarato dal canto suo il rap
presentante del governo Roelf 
Meyer. il quale ha aggiunto 
che il consiglio garantirà «libe
re e corrette elezioni democra-
Luie cui potranno partecipare 
tutti i partiti che lo vorranno». Il 
Tee. nei suoi compiti di garan
tire il rispetto delle leggi demo
cratiche nella fase di transizio
ne, ha polere di supervisione 
sulle decisioni del governo in 
materia di sicurezza interna, 
informazione, in politica eco
nomica ed estera. 

L'Anc avrà un molo predo
minante nel consiglio di cui 
lanno parte circa altri 20 partiti 
che hanno preso parte al ne
goziato. 
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GRUPPO DEL PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO (PSE) 
MILANO 2 DICEMBRE 
SAOOR TROPICA!. ORE 22 , 
FESTACONCERTO 

MODENA 10 DICEMBRE 
CIRCOLO NAIN ORE '.'1 
GIOVANI 
SENZA FRONTIERE 

TREVISO 3 DICEMBRE 
SALA OEUA PROVINCIA ORE 17.30 
TAVOLA ROTONDA 

ROMA 10 DICEMBRE 
CASA OEUA CULTURA ORE 10 
INCONTRO CON LE 
ASSOCIAZIONI DEGLI 
IMMIGRATI 

VERONA 4 DICEMBRE 
LICEO 3CENTIPIC0 
GALILEI ORE 9 -
INCONTRO 
CON GLI STUDENTI -

ROMA 10 DICEMBRE 
RESIDENCE DI RIPETTA ORE 70.30 ' 
FORUM ANTIRAZZISTA 
CON INTELLETTUALI, 
PARLAMENTARI 
E GIORNALISTI 

BOLOGNA • . i 
DAL 7 AL 15 DICEMBRE ! 
INDOVINA CHI VIENE A CENA? ] 
INCONTRI DI SOLIDARIETÀ' 
CON GLI IMMIGRATI 

GENOVA 9 DICEMBRE 
ISTITUTO GRAMSCI ORE 1 5 30 
DIBATTITO PUBBLICO , 

ROMA 9 DICEMBRE 
TEATRO DEI SATIRI ODE 9 30 
ASSEMBLEA CITTADINA 
DEGLI STUDENTI . 

MARGHERA 
10 DICEMBRE 
SALA CRAL ENICHEM 
leu AGRIM0NT1 ORE 17/2?.30 
SERATA DI SOLIDARIETÀ' 

TORINO 11DICEMBRE 
DISCOTECA IL CENTRALINO , 
FESTA ANTIRAZZISTA -

VICENZA 1 1 DICEMBRE 
SALA CONVEGNI 
CAMERA DI COMMERCIO ORE 15,30 
INCONTRO PUBBLICO-

ROMA 9 DICEMBRE 
CASA DELLA CULTURA ORE 17 . 
INCONTRO CON LE • | 
ASSOCIAZIONI EBRAICHE ! 

ROMA 9 DICEMBRE 
TEATRO STELLARIUM ORE 19 

CONCERTO 
DI GRUPPI POPOLARI 

BOLOGNA 9 DICEMBRE 
ISTITUTO GRAMSCI ORE 9 .30 /m 30 
GIORNATA DI STUDIO 
SUL RAZZISMO 

BORDIGHERA • 
1 1 DICEMBRE 
ORE 21 
INCONTRO PUBBLICO 

CAGLIARI 1 1 DICEMBRE; 
HOTCL SARDEGNA ORE 10/20 I 
SEMINARIO PUBBLICO ,~ 
CON LE ASSOCIAZIONI I 
DEGLI IMMIGRATI j 

SASSUOLO 
16 E 17 DICEMBRE 
OASIS ORE 21 
GIOVANI 
SENZA FRONTIERE 
CONCERTO E DIBATTITO 

In collaborazione con: associazioni degli immigrati in Italia, Arci Nova e Arci Solidarietà, Nero e Non Solo, Sinistra Giovanile, Area Politiche Sociali del Pds, 
Centri di iniziativa europea. A tutte le iniziative è prevista la partecipazione dei parlamentari europei del Pds, rappresentanti degli immigrati, dirigenti politici e sindacali, docenti e studenti. 

Grappo del Partito del Sodatami Europeo (PSE) / Delegazione Pds - Parlamento Europeo 



Anticipata a febbraio la cessione 
dei titoli della Banca Commerciale 
Ciampi si complimenta con Prodi 
e lo invita ad accelerare i piani 

200 mila risparmiatori hanno già 
prenotato un «pacchetto» del Credito 
Oggi si decide la chiusura anticipata 
dell'offerta e le modalità del riparto 

Credit fa il pieno, adesso arriva Comit 
Già esaurite le azioni disponibili, Tiri brinda e rilancia 
Piatto ricco, mi ci ficco: attratti dallo sconto sul prez
zo, 200.000 italiani hanno chiesto di comprare azio
ni Credit. Oggi potrebbe essere decisa la chiusura 
anticipata dell'Òpv ed un riparto delle azioni: i ri
sparmiatori hanno già chiesto più azioni di quelle 
loro destinate. E Ciampi annuncia: Prodi cederà la 
Comit entro la fine di febbraio. Nocciolo duro: Savo
na toma all'attacco sulla Stet. 

GILDO CAMPCSATO 

• i ROMA. Stimolato dal suc
cesso di pubblico incontrato 
nella pnvatizzazione del Credi
to Italiano. Carlo Azeglio 
Ciampi ha deciso di stringere i 
tempi di cessione della Comit. 
La Banca Commerciale sarà 
collocata sul mercato già entro 
la fine di febbraio e non a metà 
aprile come era previsto nei 
piani originari. La decisione, 
sotto forma di «invito» all'In, 
proprietario della quota pub
blica della Comit, è stata co
municata ieri sera da Palazzo 
Chigi dopo un incontro tra lo 
stesso presidente del consiglio 
ed il ministro del Tesoro Piero 
Barucci. Immediata l'adesione 
di Prodi alla richiesta di Ciam
pi: «Siamo pronti ed orgoglio
si», ha fatto sapere un collabo
ratore del presidente dell'In. - • 

• L'«orgoglio» di Prodi e corro
borato dai complimenti di Pa
lazzo Chigi che ieri ha valutato 
•Con viva soddisfazione» l'an
damento del collocamento del 

Credit. Per il «professore» è cer
tamente un successo. Basti 
pensare alle dure polemiche 
sul «nocciolo duro» che hanno 
preceduto la vendita della 
banca milanese e le preoccu
pazioni della vigilia per la ri
sposta che avrebbe dato il 
grande pubblico. 

Le prenotazioni a valanga 
arrivate nei primi due giorni al
le filiali italiane del Credito e 
agli sportelli delle 96 banche 
del consorzio hanno eliminato 
tutti i dubbi, tanto che oggi po
trebbe venire l'annuncio della 

;. conclusione dell'offerta pub
blica di vendita in anticipo ri-

> spetto alla data prevista del 10 
dicembre. Alle 16 di ieri, consi
derando soltanto le prenota
zioni presentate agli sportelli 
del gruppo, si erano aggiunte 
altre 65.000 offerte individuali 
portando a 190.000 il totale 
delle richieste. Prendendo in 
considerazione soltanto que-

• sta cifra, inferiore a quella rea

le, e moltiplicandola per la ri
chiesta minima possibile 
(2.500 tìtoli per ordine) si ot
tiene un totale già prenotato di 
475 milioni di azioni, superiore 
ai 336.000 titoli che l'In ha 
messo a disposizione (come 
minimo) del grande pubblico 
su un totale di 840.000 certifi
cati di proprietà messi sul mer
cato. 

Stamane Tiri deciderà se 
chiudere l'Opv sin da subito, 
magari aumentando la quota 
destinata al grande pubblico 
dei piccoli investitori, a disca
pito della fetta da destinare 
agli investitori istituzionali ita
liani e stranieri. Appare però 
improbabile che, dopo un 
road show di due settimane 
sulle principali piazze intema
zionali per pubblicizzare il 
Credit, l'Iri decida di lasciare a 
digiuno le finanziarie straniere. 
In ogni caso, sembra scontato 
che si andrà al riparto. Non do
vrebbero esservi sorprese, co
me pure si era ipotizzato, sulla 
quota minima assegnata ai 
piccoli investitori: resterà fer
ma a 2,500 titoli. Piuttosto, in 
caso di eccesso di domanda, si 
deciderà di accontentare i 
clienti che si sono presentati 
per primi. Qualcuno, dunque, 
rischia di nmanere a mani vuo
te. Per questi, l'avvio delle pri
vatizzazioni nascerebbe sotto 
il segno della delusione. Tanto 
più che la Borsa..ha accolto 
con entusiasmo IsfvfeWlia. del 
Credit: le ordinarfc^O'TOlatc 

Un Credit in ascesa 
TTt*rgtn* -operativo 

" Margina gestione' 
d*l danaro '" 

"" ] MarBiriVcómplesalvo, 

(miliardi di lire) 
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ieri a quota 2.336 con un balzo 
- del 4,15%. Sul fronte delle pri

vatizzazioni, intanto, si annun
cia una nuova offensiva del mi-

t. nistro dell'Industria Paolo Sa
vona. In un documento di 25 

,icartelle,.consegnato a*Ciampi 
ijpmaa chiede»; che lojdlsmis-

sioni vengano accompagnate 
- da una politica di alleanze in

dustriali. 11 dente batte dove 
duole: con singolare sincronia, 
la Voce Repubblicana appog
gia il ministro e ricorda la pò-

' sta più alta in gioco, la privatiz
zazione della Stet -

«La Rai? Non deve 
finire alle banche» 
Giornalisti in sciopero 
aTM ROMA. I giornalisti della 
Rai non vogliono «pnvatizza-
zioni surrettizie», magari attra
verso l'ingresso delle banche 
nel capitale azionario. Per op
porsi al disegno i comitati di 
redazione hanno dato manda
to all'Usigrai, il sindacato 
aziendale, di proclamare tre 
giorni di sciopero. Dopo le re
centi polemiche sulle note 
spese gonfiate, chiedono «l'a
pertura l'apertura di un con
fronto finalizzato all'individua
zione di regole nuove e traspa
renti». Se non verranno convo
cati entro 48 ore, «le trasferte 
saranno bloccate. 
Flme ai privati. Intanto, il Te
soro cala anche la carta della 
Rme, la Finanziaria Meridio
nale, commissariata in prima
vera insieme ad altri enti del 
Meridione proprio in attesa dei 
provvedimenti di «riordino, ri
strutturazione, liquidazione o 
privatizzazione». Un decreto 
del ministro del Tesoro Baruc
ci. pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, ha disposto • l'avvio 

della procedura per la pnvatiz
zazione della partecipazione 
detenuta nella Fimc (71,8%), 
in precedenza in portafoglio 
ull'Agensud, pari a 161,55 mi
liardi. L'ipotesi più accredita 
sul destino della Fime porta al 
Banco di Napoli. 
Immobiliari! Italia ai palo. 
C'è da registrare poi un passo 
indietro per Immobiliare Italia, 
la società nata per la gestione 
e la vendita del patrimonio im
mobiliare dello Stato. La con
venzione tra la società e il mi
nistero delle . Finanze - (cui 
compete il demanio dello Sta
to) non convince il ministro 
Franco Gallo, che ha deciso 
nei giorni scorsi di rinviarla a 
Palazzo Chigi perché anche la 
presidenza del consiglio espri
ma una valutazione. La per
plessità di Gallo riguarda ì tassi 
di interesse sulle somme anti
cipate a Immobiliare Italia dal
le banche. Sembra difficile, a 
questo punto, che la conven

zione possa-essere approvata 
già entro quest'anno. 

Verrà rivista la «multa-malattia» per i pubblici dipendenti. Da domani la Camera vota 

Manovra, niente soldi per gli statali 
Spaventa: «Abbiamo fatto fl possìbile» 
«Non c'è spazio per altri interventi». Cosi, il ministro 
del Bilancio Spaventa ha concluse la discussione 
generale della Camera sulla manovra economica 
'94. Dunque, non sono in vista nuovi stanziamenti 
per i contratti pubblici. Al contrario, sarà rivista la 
«multa» per il primo giorno di malattia dei pubblici 
dipendenti; probabile l'esenzione dai ticket per gli 
indigenti. Da domani si comincia a votare.. 

ROBERTO OIOVANNIN! 

•al ROMA. Nuovi fondi per i 
contratti del pubblico impie
go? «Tutto quello che si poteva 
fare - ha scandito ieri a Monte
citorio il ministro del Bilancio 
Luigi Spaventa nel corso della 
replica sulla Finanziaria 94 - e 
stato già fatto al Senato. Non 
credo vi sia più spazio per gesti 
di buona volontà». • .-

Con l'intervento di Spaventa 
si e conclusa ieri la discussione 

Nitóri mz.'?cmv. 

generale alla Camera sulla ma
novra economica. Un dibattito 
piuttosto tranquillo in un clima 
relativamente disteso, il che 
dovrebbe portare a un guada
gno di tempo nell'approvazio
ne rispetto alla tabella di mar
cia inizialmente prevista. Do
mani, alla ripresa dei lavori, 
inizicranno le votazioni sul di
segno di legge collegato alla 
Finanziaria, e forse comince-

ranno i primi problemi. Sono 
circa 800 gli emendamenti 
presentati (a quanto pare, al
meno 300 nguardano la scuo
la superiore), ma diversi pre
sumibilmente verranno dichia
rali inammissibili per mancan
za di copertura. Dunque, al
meno per l'articolo che riguar
da la scuola si potrebbe 
andare al voto di fiducia. 

Tra le richieste di modifica, 
molte riguardano il pubblico 
impiego. Sotto tiro c'è sia la 
norma che punisce gli impie
gati pubblici dimezzandone la 
retribuzione per il primo gior
no di malattia (contestatissi-
ma dai sindacati) che l'insuffi
ciente stanziamento per i rin
novi contrattuali. Per la «multa-
malattia», sembra ormai decisa 
una rivisitazione, anche se si 
discute ancora in che modo, 
per mantenere un effetto puni
tivo senza incorrere negli strali 
della Consulta; per i contratti, 

invece, a sentire Spaventa sarà 
molto difficile che vengano re
pente altre risorse. 

Il Pds, col capogruppo in 
Commissione Bilancio Bruno 
Solaroli, ha presentato venti 
emendamenti; i più significati
vi nguardano per l'appunto i 
contratti pubblici (400 miliardi 
in più, dopo i 200 repenti per i • 
dipendenti degli enti locali nel 
«collegato») e l'esenzione sa
nitaria per gli indigenti (100 
miliardi, coperti con l'aumento 
delle sigarette). «Sono possibi
li - ha detto Solaroli - ulteriori, 
sia pur parziali modifiche della 
manovra. Ma il Pds vuole ri
marcare l'obiettivo di chiudere 
rapidamente e positivamente 
un provvedimento necessario 
per sgombrare il campo dal
l'ultimo ostacolo che si frappo
ne alla convocazione di nuove 
elezioni». In materia di indi
genti, c'è una proposta del mi
nistro della Sanità Garavaglia -

non ancora formalizzata - che 
potrebbe passare: garantire 
l'esenzione, a spese però del
l'edilizia sanitaria. Piuttosto 
calmo - almeno in apparenza 
- il clima in casa De. I Verdi in
sistono per far passare almeno 
alcune modifiche «ordinamen-
tali» in senso ambientalista, al-

, tnmenti voteranno contro. 
Scontate le prese di posizione 
negative di Rifondazione, Rete 
e Msi, mentre la Lega Nord 
esprime dubbi sui risparmi di 
spesa contenuti nella mano
vra. 

Tornando alla replica di 
Spaventa, sembra chiaro che 
altre aperture sulla manovra 
non sono in vista. «Ogni settore 
- ha detto il ministro - è stato 
ridotto all'osso, tanto che il po
co nmasto sarebbe comunque 
insufficiente a garantire altre ri
chieste di intervento. Siamo 
consapevoli che troppe que
stioni restano irrisolte - ha 

Il ministro 
del Bilancio 
Luigi Spaventa 
che ieri 
alla Camera 
ha concluso 
Il dibattito 
sulla 
Finanziaria 

concluso - ma la ragione sta in 
quel vincolo di bilancio che lo 
stesso Parlamento ha votato». 
Vedremo. Comunque, il re
sponsabile del Bilancio ha 
tracciato un quadro relativa
mente ottimistico della situa
zione • economica italiana. 
«Ombre antiche e nuove si 
preannunciano - ha spiegato -
- ma non più ana di tempesta. 
Anzi, sembra farsi largo uno 

sprazzo di luce». Se è cosi, la 
correzione dei conti pubblici si 
impone più che mai, per chiu
dere la lunga fase di squilibrio 
di finanza pubblica, che co
stringe governo e classe politi
ca a un improprio compito ra-
gionienstico. «Questa è la stret
ta da cui dobbiamo uscire - ha 
concluso Spaventa - ma che ci 
costringe a restare ancora per 
qualche tempo ragionieri». 

Bnc 
i * ' ( i ( i i ' 

Si cerca 
un direttore 
E nuovi^socr 
• • ROMA. Molte novità in vi
sta per la Banca nazionale del
le comunicazioni, l'istituto di 
credito controllato dalle Fs. 
Proprio mentre la Banca d'Ita
lia, dopo circa cmque onni.ltiflt -
deciso di inviare i propri ispet
tori per controllare l'attività 
dell'istituto, il presidente Giu
seppe Consolo ha accettato le 
dimissioni del direttore gene
rale. Natale Gilio. Contempo
raneamente è allo studio la 
realizzazione di un polo nel 
settore dei trasporti che coin
volgerebbe anche la Bnc. Se
condo • alcune .indicazioni, 
confermate dalla stessa banca, 
0 ipotizzabile una revisione 
dell'assetto azionario dell'isti
tutori pensa all'ingresso di 
Stet, Alitalia, Finmare e di un 
partner bancario al fianco del
le Fs e dell'ente Bnc: i due sog
getti che oggi controllano ri
spettivamente il 50, t% e il 
43,4% della banca. 

m Bruxelles via libera al secondo gestore Gsm 

Tic, intesa franco-t 
E la Stet sta a guardare 

i aal ROMA. Mentre Bruxelles 
ha dato ieri via libera al secon
do gestore Gsm, arriva una no
tizia che per l'immagine della 
Stet potrebbe rivelarsi come un 
altro duro colpo. France Tele
com e Deutsche Telekom han
no siglato ieri un memoran
dum di intesa per un'alleanza 
strategica globale nei servizi di 
trasmissione dati e di utenza 
grandi affari. Verrà costituita 
una joint venture paritetica 
con sede a Bruxelles ed unità 
operative in Francia e Germa
nia. L'alleanza diventerà ope
rativa dal 1995. I due gruppi 
puntano anche ad uno scam
bio di quote azionarie a partire 
dal 1988. L'obiettivo, hanno 
spiegato i presidenti delle due 
compagnie Helmut Ricke e 
Marcel Roulet, è fornire alle 
imprese servizi su scala mon
diale puntando anche all'in
gresso sui mercati asiatico ed 
americano. Nei giorni scorsi i 

due gruppi avevano annuncia
to l'apertura di colloqui con 
potenziali partner americani, 
tra cui At&t. Non è chiaro, a 
questo punto, che (ine farà l'i
potizzata alleanza trilaterale 

L'intesa franco-tedesca non 
piace assolutamente alla Brui
sti Telecom un cui portavoce 
l'ha definita «un'iniziativa de
plorevole per l'Europa». Più 
cautela, invece, in Italia. Cerca 
di minimizzare il ministro delle 
Poste Maurizio Pagani. L'asse 
Bonn-Parigi - dice - è una 
«tendenza che dobbiamo 
prendere in attenta considera
zione, ma non costituisce un 
fatto discriminatorio nei con
fronti della Stet né ci sembra 
una cosa al momento travol
gente. Il settore è in una fase di 
fibrillazione e ogni giorno assi
stiamo a nuove forme di colla
borazione». 

Di certo, la Stet di Michele 
Tedeschi appare ai margini di 

queste «fibrillazioni». Sull'am
ministratore delegato piovono 
molte accuse di immobilismo 
e la sua posizione si sta inde
bolendo. Per questo potrebbe 
annunciare già entro la prossi
ma settimana l'accordo con gli 
arnencani di U.S. Spnnt. Si trat
ta del terzo gruppo statuniten
se di Tic, ma l'intesa appare un 
ripiego dopo l'arenarsi dei col
loqui con Bundespost e la de
lusione dell'alleanza tra At&t 
ed Italtel. Propno in Italtcl è in 
corso una lotta per l'avvicen
damento al vertice. Raffaele 
Randi potrebbe lasciare il po
sto ad Umberto Silvestri. Ma 
non sarà una corsa facile. E 
non solo per l'opposizione di 
Tedeschi. Sparito nel vortice di 
Tangentopoli il socialista Vito 
Gamberale, tutte le poltrone di 
Telecom Italia sono nelle mani 
di uomini della De: ora dovran
no fare ì conti col riassetto, ma 
anche con la scomparsa dello 
sponsor politico. DG.C. 

«Comportamento antisindacale» alla Sevel di Napoli 

Fiat: da lunedì prossimo 
trattativa «no stop» 
Mi ROMA La trattativa sul 
piano di riorganizzazione 
aziendale della Fiat Auto en
trerà nel vivo la prossima setti
mana. «Da lunedi - ha detto il 
ministro del Lavoro. Gino Giu
gni, al termine di un breve in
contro con l'azienda e i sinda
cati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e 
Fismic - si comincia una tratta
tiva serrata. Non si possono fa
re previsioni sui temi ma nes
suno ha voglia di tirarla per le 
lunghe, meno che mai il mini
stro». Per la Fiat l'obiettivo 
sembra essere quello di chiu
dere il confronto entro un me
se. Alcune indicazioni sulle 
prospettive del negoziato le ha 
date lo stesso Giugni. «Il mini
stro - afferma • ha rilevato la 
necessità che l'accordo sinda
cale poggi sulla riconfermata 
volontà dell'azienda di svolge
re un ruolo di pnmo piano sul
la scena mondiale senza ten
denze al ridimensionamento 
della base produttiva naziona
le, fatti salvi i vincoli di efficien

za». «Oggi - spiega - il confron
to è proseguilo sulle prospetti
ve industriali della Fiat auto," 
cor. particolar nferimento alle 
previsioni di mercato, agli ef
fetti dei nuovi modelli pro
grammati ed agli investimenti 
tecnologici ed innovativi». Da 
lunedi, 13 dicembre, infine, 
verranno approfondite «le scel
te industriali e le conseguenze 
occupazionali nei vari siti pro
duttivi». 

Questo non significa che la 
vertenza non avrà momenti 
«caldi». Per un punto critico. 
l'Alfa di Arese, ieri ci è stato un 
confronto presso la prefettura 
di Milano tra II sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio. 
Antonio Maccanico, e i rappre
sentanti dei sindacati confede
rali provinciali e aziendali. E 
uno spiraglio sempra essersi 
aperto. Maccanico ha infatti 
affermato che. oltre i provvedi
menti congiunturali di cui si 
occupa il ministro del Lavoro, 
per Arcse c'è un problema di 

prospettive industriali che ri
chiede «qualcosa di più degli 
ammortizzatori sociali» e su 
cui «il governo si impegnerà». 
«Siamo abbastanza soddisfat
ti», ha affermato il segretano 
della Camera del lavoro di Mi
lano, Carlo Ghczzi. 

Non cala, invece, la tensio
ne alla Sevel di Napoli, l'altro 
stabilimento Fiat che rischia la 
chiusura, len dalla magistratu
ra è arrivata una doccia fredda 
per l'azienda che è stata con
dannata per comportamento 
antisindacale in occasione 
dell'annunzio della fusione tra 
tra Sevel spa e Sevel Campa
nia. Il pretore del lavoro di Po-
migliano d'Arco, Angelina Ma
ria Penino, ha accolto la n-
chlesta del sindacalo che nel
l'incontro del 15 ottobre aveva 
ritenuto che l'azienda «non 
aveva fornito alcuna valida 
giustificazione della fusione» 
che è stata il preludio della mi
nacciata chiusura della fabbri
ca campana. 

Caro Ciampi, 
difendi Delors 

/ segretari generali di 
Cgil, Osi e UH (Bruno 
Trentin. Segio D'Antoni 
e Pietro Ijcrizzo) han
no scritto al presidente 
del Consiglio, Carlo 
Azeglio Ciampi, la se
guente lettera. 

• 1 II vertice dei capi di 
Stato e di governo dell'U
nione europea del 10 e 11 
p.v. si svolge nel mezzo di 
quella che viene considera
ta la più grave recessione di 
questo dopoguerra, nel cui 
ambito la disoccupazione 
continua a crescere con un 
ritmo che non ha prece
denti. E la portata della crisi 
economica e sociale è tale 
da mettere a repentaglio 
l'intero processo di costru
zione dell'Unione europea 
previsto a Maastricht. 

Noi siamo convinti della 
necessità di una forte ini
ziativa politica capace di ri
dare slancio al processo di 
riunificazione economica, 
monetaria, istituzionale e 
sociale. Ma ciò non sarà 
possibile senza una decisa 
svolta che consenta la ri
presa dell'economia e del
l'occupazione. 

Il Libro bianco del presi
dente Delors si muove, a 
nostro giudizio, in questa 
direzione, coniugando gli 
obiettivi della crescita, del
la competitività e dell'occu
pazione. Sappiamo anche 
che le proposte di un signi
ficativo rilancio degli inve
stimenti pubblici e privati 
che • costituiscono l'asse 
centrale di quel piano, in
sieme con la sollecitazione, 
da un lato, a ridurre i tassi 
di interesse, dall'altro, a ri

durre gli oneri che gravano 
sul salario e a una riorga
nizzazione degli orari di la
voro, incontrano una forte 
resistenza da parte di alcu
ni governi, come hanno di
mostrato le ultime riunioni 
del Consiglio dei ministri 
dell'economia. 

Noi siamo assolutamen
te convinti della necessità 
che il governo italiano so
stenga con determinazione 
una politica di rilancio del
la crescita e dell'occupa
zione. 

L'impegno comunemen
te assunto dalle nostre Con
federazioni e dalle altri par
ti sociali per una equilibra
ta politica dei redditi non 
può che trovare infatti il suo 
completamento in una po
litica di ripresa e di svilup
po dell'occupazione. E 
questa politica, come Lei sa 
molto bene, non può pre
scindere da un'iniziativa 
coordinata di ripresa a li
vello comunitano. 

In questo quadro, ci ri
volgiamo a Lei signor presi
dente, affinché il governo 
italiano colga l'occasione 
del Vertice per schierarsi, 
senza incertezze e ambi
guità, a sostegno del piano 
di rilancio contenuto nella 
proposta Delors, testimo
niando anche in questo 
modo la determinazione 
del nostro paese a rilancia
re il processo di unificazio
ne europea, oggi grave
mente compromesso. 

Bruno Trentin 
segretario generale Cgil 

Sergio D'Antoni 
segretano generale Osi 

Pietro Larizza 
segretario generale UU 

Mandelli 

Bnl respinge 
il piano di 
salvataggio 
• I MILANO. I vertici Bnl ieri 
hanno deciso di non aderire 
al piano della Bankers trust 
per salvare il gruppo Mandelli 
dal fallimento. Motivo: «Il pro
fondo cambiamento della si
tuazione finanziaria e patri
moniale», precipitato a 166 
miliardi di perdite d'esercizio 
rispetto ai 31 preventivati a lu
glio. La Bnl tuttavia, che vanta 
un'esposizione di 140 miliardi 
(su un totale di 800), si di
chiara disponibile «a contri
buire a soluzioni diverse» per 
salvaguardare il patrimonio 
tecnologico ed occupaziona
le, «nella prospettiva di unsuo 
rilancio». La Task force di 
Gianfranco Borghini prosegue 
nella ricerca di uno sbocco 
(un incontro è previsto per 
giovedì), mentre ì sindacati 
insistono a chiedere il ricorso 
alla legge Prodi. 

Occupazione 

Le mille 
«ricette» 
dell'Efimdata 
aH ROMA Alla fame di posti 
di lavoro si può nspondere 
anchp con tante ricette di cu
cina: la provocazione è stata 
lanciata da un gruppo di cas
sintegrati dell'Efimdata (la so
cietà di informatica del grup
po Efim in liquidazione). clip 
hanno deciso di attirare l'at
tenzione sulla loro «grave» si
tuazione non con uno sciope
ro ma attraverso una banca 
dati di ncette di cucina: «culi-
narius». Il dischetto magnetico 
che le contiene è stato distri
buito ieri, in una conferenza 
stampa, durante la quale è 
stata ribadita la «necessità di 
un piano industriale che ten
ga conto delle caratteristiche 
peculiari delle aziende del 
gruppo per razionalizzarne il 
collocamento sul mercato e 
un pacchetto di investimenti 
specifico per il settore infor
matico. 

Sviluppo della piccola 
e media impresa. 

Dal Sud una risorsa per il Paese. 
Presiede ' 

Marco Verticeìli 
Relazione 

Andrea Margheri 
Conclusioni 

Alfredo Reichlin 
Interverranno: 

Angelo Airoldi, Silvano Andriani, 
Federico Brini, Renzo Cappelin, 
Sergio Pollastrelli, Isaia Sales, 

Francesca Santoro, Pino Soriero, 
Marco Venturi 

Giulianova (TE), sabato 11 dicembre 
ore 10-18, Hotel Riviera, Lungomare Zara 
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Bankitalia 
ha 100 anni 

Economia&Lavoro 

Domani e venerdì 
le celebrazioni 

per il centenario 
dell'istituto centrale 

Tutore del bene 
pubblico oltre che 

guardiano della lira 
e del sistema bancario 

V i i n I Ì I 

<> Oli i II ! 11 l ' ) ! 1 

Per anni ha svolto 
un ruolo di supplenza 
ad un potere politico 
privo di disciplina 
Ma ora bisogna 
rispondere ai problemi 
delle sviluppo 
e dell'occupazione 

La moneta e la nuova polìtica 
M i Suouimcmoru il centesimo anniversario 
di Ila nascita della Banca d Italia Ù una delle 
non molte istituzioni pubbliche di cui il Paese 
va liero II motivo di stima risiede invece nella 
professionalità, nella onesta intellettuale e di 
comportamento mdividaale e nel senso dello 
stalo che motiva i comportamenti degli uomini 
di Bankitalia virtù preziosa che le vicende giu
dizi.ir e dogli ultimi armi ci mostrano essere 
non tornimi tra i -pubblic servauts. italiani e 
costose da coltivare Non va infatti dimenticalo 
che negli anni 7(11 due massimi dirigenti della 
Banca d Italia Paolo Badi e Mano Sircinelli 
pagarono di persona con I umiliazione del 
t arcere per non essersi piegarsi alle illegittime 
pressioni del Pilazzo sulla loro attività di vigi
lanza 

Il ricordo di queste vicende può esseri; un 
utile punto di partenza perdiscuteredel princi
pio dell autonomia della Banca Centrale dal 
Governo 
I con t ro l lo r i del la l i ra 
e del Hlstema b a n c a r i o . 
Va chianti) innanzitutto che la nostra Banca 
Centrale come In maggior parte delle banche 
Centrali, svolge due lunzioni La prima e quella 
della politica monetarla e del cambio, la se
conda e la (unzione della vigilanza sulla strut
tura bancaria e più in generale della tutela del
la robustezza ilei sistema finanziario naziona
le 

Ale uni vedono con favore la separa/ione sia 
di queste due funzioni (monetaria eduigi lan-
/^\ ) sia della banca centrale dal Governo per il 
fatto che solo se la banca centrale si prefigge 
degli obiettivi di crescita quantitativa della 
mavsa monetaria che prescindono dalle ne
cessita de i finanziamenti del Tesoro essa 0 de
stinata al successo nel perseguimento dell o 
biettivo della stabilita monetaria Da ciò deri
ve rebbe la necessita di una separazione che 
sia ad un tempo tecnico (abolizione della (a-
toltà di prelievo automatico che il Tesoro ab
bia presso la Banca d Italia) politica (modali
tà delle nomine del vertice della Banca Centra 
li ) e istituzionale (validità costituzionale delle 
esplicite finalità anti-intlazionisUche dell ishtu 
to di emissione) Questa tesi che chiameremo 
della totale autonomia ha la capacita di attra
zione delle cose semplici, sembra proporre 
delle sane misure di buon governo che paiono 
i ssere ispirate al principio generale dei poteri 
contrapposti elle sta a fondamento delle de
mocrazie moderne ed escludere il npeters, di 
gravi accadimenti come queli ricordati con il 
easoBaffi-.Vircinelli 
II b a n c h i e r e cen t r a l e 
più ar t i s ta c h e con tab i l e . 
I a prima osservazione critici rni porta a rileva
re che la tesi della totale autonomia sottrae Li 
Banca Centrale dall influenza del Governo sot
trae anche capacita discrezionale alla Banca 
Centrale stessa Li sezione che dovrebbe pr<-' 
siedere alla politica monetaria potrebbe essere 
sostituita da un semplice robot e la sezione 
e he dovrebbe presiedere alla politica della sta
bilita finanziaria da un magistrato che mera
mente, controlli se le barn he rispettano i para 
metri patrimoniali stabiliti per legge Va ancora 
notata la contraddizione che se [azione del 
b ine lui re centrale si limitasse alla tecnica di 
f ir crescere in modo costante I offerta di mo
ni la bisognerebbe che egli, lungi da'l essere 
autonomo fosse s o t t o p o n i l e ad un organi 
sino sanzionatomi che non potrebbe che es 
s^re emanazione del governo ogni qual volta 
e e sarebbe la maggior parte dei casi_) si dimo 
strasse incapace di attenersi rigidamente alla 
norma La realtà invero il che fin dal secolo 
v orso v 'il consapevolezza nei principali sta 
diosi eli I "centrai banking» che il mcstirre del 
banehiere e ntrale 0 assirnilabil'' più a quello 
dell artista ( e io direi dell uomo di t>tato) che a 
quelle; del contabile 

Il mondo purtroppo (o per fortuna) 0 assai 
più complesso di come viene presupposto dai 
sostenitori della totale autonomia Nelle eco 
nonne di mercato ove innumerevoli decisioni 
decentrale vengono presesulla base di conget
ture su un futuro incerto le crisi finanziane 
possono sopraggiungere inattese e portatrici di 
gravi conseguenze nella sfera della produzio 
ne e dell occupazione Quando queste crisi so 
praggiungono 1 esistenza di una Banca centra 
le che si comporta da prestatrice di ultima 
istanza 0 un bene pubblico prezioso e malie 
nubile dato che sul terreno della finanza il 
meccanismo automatico di mercato di erroree 
correzione può generare costosissime diseco 
nonne esterne Preziosa e analogamente I at
tivila di una banca centrale il cui obiettivo co 
me per la Ban^a ti Italia e quello sia di conte 
nere i dissesti bancari con un azione discrczio 

• ÌHOVA Li Bau. i centrale 
dai cento anni Domani e ve 
nerdi Bankitalia chiamerà a 
r.iitolta i banchieri ci ritrai di 
quaranta paesi autorità politi 
ehi1 economisti e storici in un 
convegno pi r celebrare il ccn 
tu .ino ci ili i fondazione Par 
Icranno K.if i< I' Romanelli 
IVlcr I ferini i s tbiiio t asse se 
Uobc rto Viv ne 111 Alberto Qui 
dno Curzio Giorgio O r o Ai 
berto Monticoue Gi.ingiaco 
ino Nardozzi Paolo Barile 
Giuseppe I alami) Paolo Svlos 
L ibini Massimo Sei* ro Gian 
nini l e In sessioni in cui e arti 
colato il tonvegno id.u primi 
istituti di emissione ali età gio 
lituana dalla prima guerra 
mondiale alla meta digli anni 

il) dall intanili i dalla stabi 
lizzazioni posibi Hit i) s u.in 
no pn sudute rispettivamente 
d i Gastone M in it orti i Ki nzo 
Del elice e Giorgio Mori 

Non e solo 1 i storia tlt I molo 
della liane i tenti ili e la rito 
struzioiu con'inut.i in nuiiu 
rosi volumi e he s iranno pn 
st nlali i coMiluiii I interessi 
per I appuiit uncnto I o sit sso 
governato^ Antonio I azio 
parlerà anche delle itici i tic I 
la linea seguii i ila I! inkital a 
per mantenerle i e tratte ri di 
indipendenza ni t indie di 
-servizio» alla politica econo 
mica Italiana Nel mtzzo tlt Ila 
crisi politica e istituzionale pili 
lunga e torment ita dal dopo 

gutrra la Banca d Italia si i 
trov il i a PSSI ri 1 unita istilli 
/ione ni I pieno delle proprie 
funzioni e in grado eli resiste re 
ili oliti i tli sftdut i.i provenu n 
tt dall t s t imo e al! intt rnn dei 
tonimi svolgi lido una lunzio 

H di siipplenz i ad un autori' i 
poiitit i (list i'ti Vi I n'm e un 
t iso ehi poi si.i luce ito il 
b ine Inerì centr ile C lampi 
trasft nrsi a l\\U//o Cingi nov i 
I i ivsolulu ni 1 mondo 

( ìggi la B ine a d Italia non e 
solo un contrappeso del gover 
no pei raggiungere un equili 
brio contabili di politiche 
economie IR chi i .ni reati in 
ti rnazioti-ili magari rifiuterei") 
bero perché inllazionisliche o 

contraddittorie con gli impegni 
tlt 11 intt grazione europea e 
uno elei •quartieri generali- dal 
quali ve ngono di latto orienta 
li le politiche economiche 
cioè il futuro dell economia 
reale Banc i centrale come tu 
lore del bi ne pubblico be n ol 
tre le e lassiche funzioni di 
-gu irdi.mo della moni ' ledei 
sistema b.ine ino nazionale 
L uà funzione tanto pia delica 
ta quaiilo più durerà la trans! 
zione dii un sistema politico al 
I altro cioè da domenica scor 
sa alle elezioni di primavera 
I. Italia porta i segni pesanti di 
una recessione dura a morire 
in i anche i sr gin degli errori e 
delle illusioni a lungo coltivati 
in p irti anche per necessità a 

cominciare dall idea clic una 
disciplina esterna potesse co 
stringere I Italia i partiti i sin
dacati e gli imprenditori a pie 
garsi alle (erre regole degli 
equilibri tinanzian del trattato 
di M lastrichi mentre lecono 
mia reale smottava E una ri 
flessione ancora tutta da lare 
\ll inizio del suo mandato An 
tomo I azio ha lanciato una sfi 
da non solo ali Italia ma anche 
allo stesso Istituto di cui e go 
vcrnatorc la banca centrile 
non concederà nulla al lassi 
sino finanziano e alla necessi 
ta di mantenere stabile la ilio 
lieta ina non e neutrale di 
fronte alla necessita di soste 
nere la crescita economica e il 
benessere pubblico "A PS 

FERDINANDO TARGETTI ' 

Paolo Baffi 
Al timone di via Nazionale 
per quattro anni, dal 75 al 79 
Pagò di persona la difesa della 
sua indipendenza dal potere 

Carlo Azeglio Ciampi 
Sotto la sua guida si consuma 
il «divorzio» con il Tesoro 
consacrando l'autonomia 
della Banca dall'esecutivo 

Antonio Fazio 
Governatore dal maggio scorso 
Di lui l'economista Lombardini 
dice: «La sua affidabilità 
è totale, è serio e non di parte» 

naie e preventiva di vigilanza sui tli evitare il 
propagarsi elei dissesti «pi rsiiadi lido, banche 
solide .iti intervenire su bum he fragili In Italia 
ne! secondo dopoguerra si sono avute crisi di 
banche ma non crisi bancarie e i fallimenti 
sono stati evitati o circoscrith Tra le svariate ra
gioni di queste lortunate circostanze vanno 
menzionate sia la nostra legge bancaria vinco 
lista sia la nostra banca e entrale dirigista Que 
sto dirigismo e forse costato in termini di bussa 
efficienz i e concorrenzialità del sistema ban
cario italiano ma m un ottica retrospettiva non 
vanno tralasciati i meriti in termini di st tbilitu 
finanziaria di cui I economia italiana ha godu 
to 
Ma l ' au tonomia non e 
i r responsab i l i t à . 
Anche al di fuori di situazioni eccezionali co 
me qui delegate alle crisi batic arie nelle eco 
nonne sviluppate 1 intreccio tra i fi immelmi le 
avvengono nella sfer i monetaria e quelli che 
avvengono nella sfera reaie i> indissolubile Le 
decisioni di pol'ticu inondarle della Banca 
centrale non hanno efletto solo sulla dinamica 
dei prezzi (effetto che in realia e diritto e rile 
vante solo in certe circostanze particolari) ma 
anche (in modo diretto o media'ei dagli effetti 
sul cambio) sulla produzione e I ixcupnzione 
non solo nel breve ina an the nel medio peno 
do be quanto abbiamo fin qui argomentato e 
vero ne consegue che la tesi della irresponsa 
bilita politica della Banca e entrale e de 11 auto 
mutismo delle sue redole di i omportumento 
finalizzate esclusivamenti alla stabilita mone 
tarli e errala Otti nere un economia che ere 
se e senza inflazioni dipendi senz altro da fat 
tori come il dinamismo imprenditoriale I azio 
ne eli un governo orientato alla cri st ita (e 
quindi ilconsensoili lungo periodo) t non al 

I assistenzialismo (t onsenso di breve i I i | re 
senza di re lazioni inelusiriali f Ir i situi nati e 
imprese) cooperative e non conflittuali n u d i 
penden anche dal coordinami nto e non dalla 
separatezza dell azione eli questi organismi 
governo Banca centrale sindacali e org iniz 
.'azioni imprenditoriali 

Se la Banca centrale non i' un organo solo 
tecnico ma anche politico dato che le sue 
izioni hanno rilevanti const gin uze iconomi 

co sociali sarebbe mie ressantt approfondire 
1 argomento de'la re lazione tra I intoni.i ino 
nctana e gli organismi ehi sono espressione 
diretta o indiretta tlt Ila volont i popolari i ti r 
reni di autonomia i terrei I sui qu ili si dovreb 
be invece rispondili di I propini opeiulo) 
Non e e qui lo spazio per lin'tan. questo argo 
mento che acquista una particolaie ulivatiza 
soprattutto ora t h e I paesi europei si accingo 
no a dar vita i una istituzione che dovrebbe 
trasformarsi in I tempo in una vera e propria 
Banca centr ili europei \ orrc i invece soffe i 
marini sulle funzioni di supplì nza politica che 
la Banca d Italia si t vi .t i cos'n Ita i svolgere 
nel ree ente passato 
La lotta al l ' inf lazione 
e la «frusta del cambio». 
Dopo ti primo shock petrolifero che segna la 
(medi un periodo di cri sul U D I I poca il if Lizio 
ne in tutto il mondo industrializzato in Italia st 
siano succedute tre fasi tli politica economica 
eluse una delle qu ili ha visto un uomo diverso 
al vertice de Ila B me i e* It ilia Biffi Ciampi e 
l-azio 

Negli anni 7D I elevai i mfl IZIOIIC dovuta illa 
variazione delle ragioni ih se untilo in preseli 
zu r 11 una forti indicizzazioni il male non In 
toutrastata clu una politica moni tana si vera 
Qui st ultima lui inzio in un dis ivanzo pubbli 
co che rispetto a! Pil si posi su un tu i d molto 

più ice e iitualo del decennio precedente di 
colisi gin uz i i saggi di ulti resse tu rolli conte 
nuli in termini nominali i risultarono negativi 
in terni ni re ali malgrado la flessibilità del 
cambio nominale la forte indicizzazione sala 
naie comporto un tasso di cambio reale leu 
delizi.dine lite costanti Si era in presenza di 
una pohtic i monetaria e del cambio iccomo 
dante e di forte inflazione e si parlava di cresci 
ta drogata forse a torto considerando che il 
reddito cr"si èva di circa il i medio annuo 
I inflazione divenne però con il tempo un fatto 
socialmente intollerabile e a partire dal primi 
inni SII 1 i pollile i et onomica in gè nerale ma 

soprattutto qui I! i tle'la Banc a e entr ile cambio 
itti ggi imi'iilo 

Negli inni SO la Baile a d Italia e il nuovo go 
vernatine ( i unpi ebbi ro un ruolo importante 
su almi no tini terreni Da un lato inizio quel 
processo proseguilo in lutto il decennio eli 
crescente divorzio, della Batic a centrale del 
I esoro e he fu visto con favore non so'o ^\.Ì chi 
aveva un impostazione monetarista ma anche 
il i tutti toloro t h e nutrivano una fiducia issai 
limit it i in un potè re politico clientelare i prò 
penso a mgeenze quali quelle che la Banca 
il Italia aveva simili) ali t poca di Balli D altro 
Lilo inizio quel processo di igganc lamento 
sempre più stretto della lir i al inarco tedesco 
clic imponeva alla nostra valuta dei margini di 
ose illazioni nominale sempre più ristretti La 
stabilita del e imbuì nominale in presenza di 
un persisti ute differì nzi ile positivo di influzio 
ne ni i confronti delle etonomii estere siinnfi 
cavi una riv ilul izione reale della nostra Ilio 
uta I a frusta del cambio (cosi venne d n a 

mata ebbe ili gli effetti le ili sull economia 
imposi ille unpti si th t non volevano perdere 
quote di un ri ito i ste ro uno slorzo ut Ila ndu 

zione dei costi e nella ricerca di innovazione 
tecnologica nel design nell organizzazione 
interna e nel marketing Li politica di bilancio 
continuò però a essere espansiva la qual cosa 
in presenza di una Banca centrale che non fi
nanziava più come prima i disavanzi pubblici 
significo dei saggi di interessi nominali e reali a 
livelli molto elevati ni relazione sia al passato 
sia agli altri paesi dell Oc se 
Gli ann i 80 e la poli t ica 
de l le «mani legate». 
Odi 1981 al 1988 a questa politica si accompa 
granino saggi di crescita del reddito che pas 
sarono da poco più dello 0 a più tlel 1 sem 
brava t he si (osse riusi ili a far quadrare il cer 
ch ine s potesse avere produzione in aumento 
e inllazione in diminuzione N inventò la dot
trina del vantaggio di legarsi le mani» (cambi 
fissi) e della 'importazione di virili anh mila 
zionisliia della Bundesbank) Anche questo 
modo di pensare come quello monetarista 
[in supponera in qualche modo che le dinanu 
che infl.iz.oinstiche polessero esseri separale 
tfa quelle reali e anzi che semmai una relazio 
ne ci fosse essa era diretta (bassa mllazione 
quindi segnali di mercato non distorti quindi 
allocazione più efficiente delle risorse) Le co 
se in realtà non slavano in tal modo Innanzi 
lutto v i detto che una componente rilevante 
della discesa dell inflazione dipendeva oltre 
che dalla stabilita del cambio da un latto eso 
genocome la caduta tlel prezzo in dollari delle 
materie prime internazionali Inoltre I Italia 
aveva mutulis niutundis imboei alo la stessa 
strada della politica economici americana e 
ne condivideva i limili Gli ingredienti erano 
una spesa pubblica crescente (l i per arma 
menti qui per clientelismo e corruzionej non 
finanziai i d 1 un i Banca Ci nlralt divorziata» 
un cambio re ale e rescelc quindi inftazii ne m 

calo e afflusso di capitali esteri una crescita 
del reddito sensibile ma accompagnata da di 
savanzi commerciali debito estero e deln'o in 
terno crescenti Come |X'r gli Stali L luti anche 
per I Italia questa politica econonnia di cresci 
ta senza inflazione non poteva reggere agli el 
(etti negativi che derivano nel temixidail iccu 
mulo di debito estero ed interno In II iha inla'li 
1 tassi di intere.se elevati e I ini j p mia di I le 
soro di ottenere un avanzo prim.rio resero 
sempre più acuto il problema della non soste 
mbilità del debito interno Inoltre la persistente 
rivalutazione reale del cambio rese da un cei 
to punto in poi impossibile per le imprese il 
mantenimento delle quote di meri alo estere 
(la frusta del cambio aveva indotto delle inno 
vazioni di processo ma non di prodotto clic 
avrebbero invece potuto consentire la penetra 
zione dei mercati esteri anche in presenza di 
una lira che si rivalutava in termini reali) e . tas 
si di crescita del reddito passarono del • de I 
1988 a circa I 1 i del 1992 Ladisinflazionepro 
seguiva per I operare dei fattori esterni di e ui si 
diceva e per la crescente disindicizzazione del 
I economia frutto della battaglia politica persa 
dai sindacati sul terreno della scala mobile 
Dal 1989 tuttavia, a differenza di quante) acca 
deva nella prima parte del decennio la disin 
dazione si accompagnava alassi di crescita del 
reddito via via più bassi Si r ' j cosi dimostrato 
che, malgrado il (o a causa del) divorzio tra 
Tesoro e Banca Centrale malgrado I uncorag 
gio (o a causa dello stesso) della lira con il 
marco tedesco il mancato coordinamento 
delle politiche economiche il ritardo nell ad,,, 
zione di politiche dei redditi e I incapacità di 
adottare una politica per lo sviljppo generi 
vano una situazione di stagnazione e oli rischio 
di crisi finanziaria la dismllazionc non g**iv r i 
vadi perse unaallor -zione interti mpor.ili più 
efficente delle risorse 
Una poli t ica m o n e t a r i a 
p e r lo sv i luppo . 
II terzo periodo inizia con il settembre del 1 TU 
e con la fuoriuscita della lira dello Sii» 1 i 
Banca Centrale avrebbe dovuto anticipare I i 
decisione dei mercati e svalutare ali inizio di 1 
1 annodi un importo cosi elevalo d i fare lede 
re ai mercati che la lira si sarebbe ripresa e c h e 
quindi continuava ad i-ssere conveniente une 
stire in titoli italiani (malgrado la perdita sub,m 
dagli investitori stranieri sui nostri titoli e in n 
grado la conseguenie perdita di credibilità di 1 
le nostre autorità fiscal monetane ) Qui sto 
stato di cose avrebbe fatto flettere si i i s iggi i 
breve, sia I saggi a lungo termnn ,.011 un be ne 
ficio sull onere del servizio del debito e sulla 
sostenibilità del debito stesso Ma I en.il i leo 
ria del vantaggi di tenersi le mani legale e una 
sorta di vacuo orgoglio nazionale conni sso jl 
la lira lorte rimise alla speculazioni internazio 
naie che oramai giocava ad un gioco troppo 
semplice, perche il rischio di peide li er i liv< 
nuto irrisorio il compito di lar svaliil ire 11 no 
stra moneta e sganciarla ila un sisitnii lo 
Sme che. p e r c o m e era disegn ito r>r i desini i 
to al fallimento Quel fatto considei itod.ii I ni 
lori della politica del -divorzio ' in un legati 
come una sciagura si e rilevato il .et e comi 
su invece previsto da chi scrive nel .cltembri 
tlel 19q2 sulle pagine di questo giornale una 
notevole boccata di ossigeno per un e cono) ina 
con un tasso di cresi ita che que si .nino e pios 
simo allo zero ma che non e giuzie agli cllttti 
positivi della svalutazione sulle esport izio n 
negativo come quello medio de Ila Vii II tratto 
saliente di questo terzo periodo t nlro il qu ile 
ci shamo trovando e la pn si nza di una vira e 
propria stagnazione del reddito ut ompagu i 
ta da deindustrializzazione e diluzioni della 
domanda di lavoro in lutti i settori Purtroppo 
I insieme di politiche monetarie i liscili che si 
possono adottare sono ancori condizionati 
dal problema che persiste della sostenibili! i 
tlel debito Tuttavia un cambiami uto ioli da 
poco si sta attuando ut 'la politici di spesa i di 
prelievo del governo il governo Ciampi può 
essere considerato il primo governo ic 1 dopo 
Tangentopoli e il suo sforzo per coliteli' 'i t 
razionalizzare la pollina della sposi pubblici 
e pereoutrastarc 1 evasione list ali noni ,ndif 
ferente In questi mutale condizioni polituln 
(che nulla hanno a d i e vedeiecon I essersi ti 
liuti* le mani legate) la ponili a della Banca d I 
talia potrà essere meno orientata alla nt t rea di 
una disciplina che i governi pret edenti seni 
bravano non voler rispettare e anche grizie ad 
una maggiore liberta di manovra sul cambio e 
in presenza di una severa politica del r- ddili 
rendersi artefice di una politica i noi ut ina i li 
Maliziarla più allenta alla ere se il i t ilio sv ilup 
pò 
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«Adottiamo 
le periferie!» 
Da Palermo 
un appello 

. .'". £»•*'•.;• 

• • «Adottiamo le periferie'». 
È lo slogan del convegno pa
lermitano sulle metropoli me
ridionali di sabato prossimo, 
organizzalo da Confcooperati-
ve, Fedcrabitazione e Censis. 
Interverrà anche il Cardinale-
Pappalardo. 

Reportage dal paese africano/2 
Centralismo o federalismo? V 
E chi i^ufruirà di oro e caffé 
concentrati al Sud? Quale sarà 
la lingua sovrana? Ecco il 
dibattito intorno alla nuova -
Costituzione. Con un dilemma 
di fondo: l'identitànazionale. 

Accanto, Adua, 
festa della liberazione 

A destra, lotta 
contro la sete 

in un villaggio etiopico 

Le storie d'Etiopia 
DALLA NOSTRA INVIATA 

ANNAMARIA GUADAGNI 

WK ADDIS ABEBA. Afework 
Tekle è uno de: maggiori artisti "> 
dell'Africa • contemporanea. •' 
Un suo autoritratto si trova agli ' 
Uffizi, a Firenze. Sua è la gran
de vetrata dell'Africa Hall e un 
celebre ritratto della signora ' 

' Sengor, moglie del presidente ' 
- del Senegal. Il maestro, come ' 

tutti lo chiamano, ci aspetta ' 
nella villa che ha progettato lui ' 
stesso in stile Gondar, non lon
tano da Addis Abeba. Bianca e 
con i fregi d'oro, è il monu
mento che ha edificato a se 

- stesso per raccogliervi quadri. ' 
Casa-museo, studio e forse la- ' ' 
bemacolo ha sostituito la villa ' 
che gli fu confiscata dal Derg. il ' 

: partito-stato dell'oltimcĵ filtt̂ -,',̂ ' 
'tote.' Comerpùpillb''clel''negiis,r,' 
Afework fu chiamato a rendere ' 

' conto del suo lavoro d'artista 
cortigiano. Era tornato qui do- ' 

' pò aver studiato in giro per il, ' 
mondo, suscitando - come 
racconta mondanamente lui ' 
stesso - lo sconcerto delle ari
stocratiche fiorentine. «Cosa 
vuole, mi pensavano nella {un- . 
già», osserva sarcastico. , „ •• 

Alto, massiccio; la guancia _ 
attraversata da una lunga cica- '. 
trice, Afework non è più il ra
gazzo bellissimo e inquietante , 
del quadro che io ritrae in 
smoking come un giovane Do- ,f 
rian Gray africano. Di fronte a 
se ha il panneggio bianco del-, 
l'abito della sua «MotherEthio- ' 
pia», una madonna con bam
bino languida e affilata che nel • 
movimento riproduce la circo
larità di un paesaggio di terra e , 
di rocce. La madre terra abissi- ; 
na. Ma ciò che il paese discute 
oggi, sotto la spinta dei popoli . 

del sud, soprattuto gli oromo 
che si considerano (e sono 
considerati) i parvenu della 
storia-dell'impero, è proprio 
l'autenticità idi questa associa
zione, Etiopia-Abissinia. Com
prendendo in quest'ultima la 
storia della dinastia, della fede 
e della lingua che finora ha te
nuto insieme il paese attorno 
alla centralità etnica degli 
amhara. - -

Spiega lo storico medievali
sta Taddesse Tamrat che men
tre gli stranieri hanno usato la 
denominazione . Etiopia con 
modalità diverse (nel mondo 
antico intendendo con questo 
termine addirittura tutta l'Afri
ca) ;,gn etiopici hanno comin
ciato a identificarsi come tali 
nel quarto secolo dopo Cristo. 
Ma quella storia, che è fatta 
d'orgoglio cristiano, associa il 
nome alla porzione di territo
rio del nord del paese cono
sciuta come Abissinia. Territo
rio che nel corso dei secoli si è 
gradualmente espanso verso 
sud. Le migrazioni delle popo
lazioni cuscitiche da sud verso 
nord, intanto, sono proseguite 
a partire dal Cinquecento. Fin
ché nel diciannovesimo secolo 
furono definitivamene annesse 
da Menelik al regno abissino. 
•In ogni tempo, il termine Etio
pia è stato usato per ciò che al
lora corrispondeva al. regno, 
con ciò comprendendo gruppi 
etnici, linguistici, religiosi di
versi - conclude il professor 
Tamrat - Sicché possiamo dire 
che esso denomina un unico 
stato fatto da più popoli, é un 
nome per molte identità. 11 no
me dello stato che ha tenuto 

insieme il paese secondo una 
linea ininterrotta che va dagli 
axumiti ad oggi. Una continui
tà segnata da un'organizzazio
ne del potere, dell'amministra
zione e della forza militare pra
ticamene invariate. Eppure in 
nessun momento della storia 
etiopica si può parlare di uno 
stato centralizzato che entra 
nella vita di tutti i giorni. I grup
pi locali, infatti, hanno sempre 
conservato la loro autonomia, 
i loro capi, le loro forme di 
contribuzione. La centralizza
zione forte dello stato è stata di 
particolari momenti di emer
genza e di guerra. L'Etiopia, 
dunque, è stata una sorta di 
confederazione caratterizzata 
da conflitti quasi permanenti 
tra l'impero e ! pìccoli regni». Il 
professor Tamrat ne conclude 
che il federalismo di cui si par
la oggi è certamente cosa nuo
va, ma «nella loro essenza, le 
istituzioni locali in questo pac- -
se sono sempre esistite». • 

La sua è una lettura tutto 
sommato tranquillizzante, .in 
prospettiva storica, del proces
so in corso. L'Etiopia sta infatti. 

- partorendo una costituzione 
federale che darà alle regioni ' 
del paese autonomia di stato. 
Anche se ancora non è molto 
chiaro come. Resta da vedere ' 
chi avrà in mano le maggiori ri
sorse (miniere d'oro, pianta
gioni di caffé) dislocate nel -
sud del paese; chi controllerà 
le forze armate; quale sarà, ' 
punto assai spinoso una volta 
consentita l'autonomia lingui
stica delle diverse regioni 
(compreso l'insegnamento 
nelle scuole), la lingua nazio- . 
naie e dell'amministrazione 
dello stato, che fino a oggi e da ' 

sempre è l'amarico. La do
manda che corre sulla bocca 
di tutti é se tutto questo potrà 
veramente ridare credibilità a 
uno stato che sconta il centra
lismo eccessivo degli anni del
la dittatura e le piaghe lasciate 
dalle . persecuzioni e ; dalla 
guerra. E che vede crescere co
me in tutta l'Africa tensioni in
teretniche e spinte al ricono
scimento delle nazionalità. 

Respingendo una visione 
panetiopica che oggi si dice 
artificiosa e ideologica, l'Eprdf 
ha scelto di costruire sul plura
lismo nazionale, senza rimuo-

. vere le differenze. Inutile dirlo: 
il rischio è che si veda invece 
dissolvere tra le mani la vec-

, chia Etiopia, Di questo, Poppo-
. sizione d'ispirazione soprattut

to amhara ha visto il preludio 
nell'indipendenza eritrea. E 
accusa esplicitamente il gover
no. . .-. • 

Non c'è dubbio che se l'Oro-
mia dà forfait, portandosi die
tro il 40% della popolazione e 
le maggiori risorse del paese. 
l'Etiopia è destinata a spanre. 
Eventualità che si tenterà di 
scongiurare con ogni mezzo. 
Compresi quelli meno consoni 
alla democrazia nuova di zec
ca che l'Eprdf, fragile di una 
base etnica tigrina di appena 
un 9%, e forte dell'appoggio in
temazionale, ha portato nel 
paese. Voci insistenti parlano 
per esempio di irregolarità nel
le scorse elezioni in Oromia. 
dove il partito filogovemativo 
(Opdo) avrebbe vinto solo 
grazie all'intimidazione dei 
candidati dell'Olf, il Fronte di 
liberazione oromo alleato ai ti-
grini nella cacciala di Menghi-
stu e poi messo da parte per-

Etnìe, lingue 
e religioni: 
qui l'Africa è 
un «melting pot» 

M Multiculturale, multireli-
gioso. multilingue, il mondo 
etiopico si compone di popo
lazioni che. come spiega l'an
tropologo Marco Bassi, vengo
no generalmente distinte con 
criteri linguistici. Tra i gruppi 
principali, si distinguono po
polazioni semitiche: i tignni 
(l'etnia sulla quale si regge il 
governo attuale e che è assolu

tamente minoritaria, 9% della popolazione), gli amhara (che so
no stati l'etnia storicamente al potere, circa 25%), i guraghe. Tra i 
cusciti, le etnie più importanti sono: oromo (circa 40%) e somali. 

Se oggi è difficile una netta separazione territoriale di questi 
gruppi - una lunga storia comune comporta ovviamente aree di 
mescolanza e questo fa pensare, nel malaugurato caso di conflit
ti, a una Jugoslavia africana - per fortuna le religioni sono trasver
sali alle differenze etniche. E questo ne fa un elemento più di 
coesione che di scissione. Se tigrini e amhara sono infatti preva
lentemente cristiani copti, i guraghe sono sia cristiani che rnu.su]-
mai. Come gli oromo, che sono cristiani (copti e protestanti), 
musulmani e di religioni locali a tradizione monoteista. 

- • • P Am.G. 

che troppo indipendentista. Il 
governo di Addis Abeba, stan
do a quel che dice l'Olf, segue 
verso gli oromo la stessa politi- -
ca dell'impero. Un tempo assi
milazione attraverso la crea
zione di un'elite amarizzata, 
oggi promozione di un partito 
compiacente, che spacca la 
nazione. 

Eppure chi ha memoria del
l'Etiopia poliziesca di Menghi-
stu non può non riconoscere 
che oggi questo è un paese di
verso. Dove la gente ha voglia 
di discutere in strada e dove si 
avverte una ripresa del merca
to (lo scarto tra tasso ufficiale 
e cambio nero del dollaro si è • 
ridotto a un punto e poco ' 

più). Mentre a dar fiato alle 
imprese arriva denaro dalla 
Banca Mondiale: a nessuno, in 
Occidente, interessa un'Etio
pia a brandelli. Tantopiù se 
compresa tra la Somalia della 
guerra tra i clan e il Sudan do
ve governa il fondamentalismo 
islamico. D'altra parte, il molti
plicarsi delle testate, comprese 
quelle d'opposizione, qui testi-
monia la vivacità di un'opinio
ne pubblica nascente. • • 

Tuttavia è anche bene non 
farsi illusioni. La capitale, dove 
il quotidiano più venduto in 
lingua amarica (il governativo 
«Addis Zemen») non arriva a 
vendere le trentamila copie 
della sua tiratura, non e il pae

se profondo. Lontano e illette
rato. In vista delle prossime 
elezioni politiche, del resto, 
l'espansione delle libertà 6 già 
al giro di vite. Sono state bloc
cate le concessioni ai privati di 
spazi radio e tv, per timore che 
anche l'etere si nempia (come 
è accaduto per la stampa) del
le voci dell'opposizione. E un
dici testate sono state chiuse 
d'imperio, mentri* altrettanti 
giornalisti sono in attesa di giu
dizio (qualcuno in prigione, 
ma i dati sono incerti) per aver 
dato notizie atte a turbare l'or
dine pubblico. Avevano riferilo 
di incidenti tra dimostranti e • 
forze dell'ordine a Gondar e Sì-
dist Kilo, il quartiere dell'Uni

versità di Addis Abeba dove 
durante gli scontri del gennaio 
scorso tra studenti e polizia, 
secondo fonti ufficiali, ci sa
rebbe stato un morto. Secondo 
voci d'opposizione, sarebbero 
invece stati 40, i cui corpi non 
sarebbero staU restituiti alle fa
miglie. Una commissione d'in
chiesta sta ancora indagando. 

E, per capire il clima dell'ul
timo anno, bisogna sapere che 
una delle parole chiave e «di-
smissed». Dimissionato. 1 più 
celebri defenestrati sono qua
ranta professori dell'Universi
tà. Epurazioni dovute a un 
cambiamento di regime in fon
do avvenuto senza spargere 
sangue, cosa di non poco con-

MSMSME 
MICHEL MAFFESOLI 

• docente alla Sorbona , 

Parla il filosofo francese 
di Dioniso e del post-moderno 
L'eclissi del lavoro e il bisogno di comunità 

«Piccole tribù, per esistere» 
PIIROLAVATELLI 

M TRENTO. Il quadro che 
emerge dalla ricerca di Michel 
Maffesoli, docente alla Sorbo
na, e dai grandi affreschi dei 
suoi libri (// tempo delle tribù, 
L'ombra di Dioniso, La conquì-

• sta del presente) è un suggesti
vo mutamento di sguardo con 
cui, dalla visione di ciò che un 
tempo era lo spirito della mo
dernità - Maffesoli lo chiama 
Yepisteme - vediamo poi 
emergere in tanti suol aspetti 
lo spirito dei tempi in cui vivia
mo, l'episteme della post-mo
dernità. • 

L'episteme della modernità 
aveva i suoi fondamenti e i 
suoi pilastri nella tensione'al 
futuro, al progresso, un mito e 
un vissuto prima ancora di una 
filosofia, pure corposa. Aveva 
di conseguenza un suo pilastro 
nella progettualità, nella tecni
ca rivolta al futuro. Un secon
do aspetto connotante dell'ex 
pisteme moderna é stata la sua 
tendenza a costruire Stati-na-' 
zione, grandi istituzioni e orga
nismi burocratici, una vita so
ciale che s'inquadrava in parti
ti, sindacati e nei dettami e 
aspetti della società di massa. 
Quindi un grande dilagare del
la spinta alla omogeneizzazio-
ne della vita sociale a cui dava

no il loro contributo fondativo i 
grandi racconti ideologici del
la democrazia di massa, del 
marxismo, della psicoanalisi, 
che istituzionalizza anche l'a
nima. Il grande mutamento 
dell'episteme post-moderna 

, rende invece visibile la forte 
, tendenza, molto estesa, alla 

frammentazione del mondo, 
. sii'eterogeneità dilagante, coi 

conflitti anche politici che op-
, pongono localismi e differen-
., ziazione culturale alla politica 
• ccntralistica degli Stati-nazio

ne, per un loro pieno ricono-
i scimento. Cade il senso d'ap

partenenza ai grandi insiemi, 
• si fa forte invece il sentimento 

d'appartenenza locale alla 
propria nicchia, ai piccoli spa
zi vitali. Le ideologie minimali
ste, pur nel loro integralismo, 

• prendono il posto di quelle 
. grandi, il mito e il vissuto del 
futuro lascia il posto al vivere 
hic et rane, qui e ora, in picco-

. le comunità anche orgiastiche, 
neotribali, che integrano i pa-

' rametti dell'immaginario e fa-
' natizzano la loro appartenen

za ideologica. L'ideale demo-
- cratico cede il posto all'ideale 
comunitario, che è la socialità 
del nostro tempo. Chiedo a Mi

chel Malfesoli - e non è nean
che una domanda cattiva, dal 
momento che è anche diretto
re del Centro studi sul quoti
diano e del Centro di ricerca 
sull'immaginario. 

L'ampio affresco del muta
mento depistane», dalla 
modernità al post-moderno, 
non è forse anch'esso una 
grande narrazione, o trae 
Invece la sua sostanza dalle 
ricerche empiriche condotte 
dal centri studi da lei diret
ti? 

Tutte le suggestioni e le indica
zioni mi sono venute da I), dal
le moltissime ricerche sull'i
deale comunitario, sui giovani 
e il lavoro, sugli usi del minitcl, 
sulla sessualità, sulla disaffe
zione dalla politica. 

Cosa ci dicono queste ricer
che sull'ideale comunitario 
al quale sarebbe incline la 
post-modernità? 

Ci dicono che, se ancora si gio
ca alla democrazia, non si fa 
più affidamento sulla rappre
sentanza, che il finalismo della 
politica e le ragioni delle istitu
zioni non sono più credute, 
che, contro il vuoto burocrati
co e della solitudine di massa, 
è invece vivo l'ideale comuni
tario, neotribale, che inclina, 

specie i giovani ma non solo, 
verso le piccole nicchie di 8-10 

• persone affini, verso il propno 
quartiere, e anche verso asso
ciazioni più vaste, sportive, so
lidaristiche, religiose, caritative 
o altro, dove si possa però es
sere attori e far lega in piccole 
comunità o gruppi di affini. 

E le ricerche sui giovani e il 
lavoro? 

Il lavoro non 6 più vissuto dai 
giovani come la grande ideo
logia che dava status ed esi
stenza, che era la sostanza del
la vita d'un uomo. Il rapporto 
col lavoro non è più di identifi
cazione, ma strumentale, per il 
denaro che dà - se non c'è la 
famiglia a sostenerli - cosi da 
poter poi vivere nella ricerca 
dell'edonismo, dei piccoli pia
ceri e afletti della vita quotidia
na, dei conforti dell'amicizia, 
dei viaggi e degli hobbies, che 
sono il piccolo genio di ognu
no, 

E le inchieste sulla sessuali
tà, cos'hanno messo In luce? 

In particolare un crollo della 
struttura familiare classica a fa-

. vorc della convivenza, dell'u
nione libera, della ricerca di 
più partner sessuali. Il minitel 
in Francia ò molto usato in 
questo senso, tanto che si par

la comunemente di .minitel 
erotico. Infine, c'è una nascila 
molto alta di bambini fuori dal 
matrimonio. 

Nell'eclisse della • politica, 
quale avvenire gli resta? C'è 
o no spazio all'emergere di 
una nuova classe politica, e 
per quali funzioni? 

L'eclisse della politica si collo
ca in uno scenario da cui 
emerge l'attenzione alla vici
nanza, ad essere attori in pu
ma persona, a sentire nella vita 
locale il proprio municipio. Il 
solo avvenire della politica, an
ticamente polis - era la città in 
cui si vive - sembra essere il 
coinvolgimento in ciò che ci e 
vicino, prossimo, in ciò che ci 
può coinvolgere solo diretta
mente e con risultati visibili, 
non per il tramite di istituzioni 
lontane. È difficile per il politi
co uscire dalla mentalità buro-
cratico-progettuale e del pote
re delegato. La nuova classe 
politica può forse emergere se 
muta mentalità, se si fa attenta 
alla vicinanza, al quartiere, alla 
città, aprendo i luoghi di vita 
sociale alla libera partecipa
zione informale della genie 
che vi accede. Se abdica al po
tere o lo usa per incrementare 
la vita sociale, libera e parteci
pativa. 

to sotto questi cieli? L'«Ethio-
pian Rewiew», nvista stampata 
dall'emigrazione intellettuale a 
Los Angeles e venduta qui dai 
ragazzini agli angoli delle vie, 
sostiene che non si tratta di 
compromissioni col passato 
ma di scomodità presenti. Co
munque sia, é certo che pen
sare a voce alta sui fatti del 
presente è esercizio che al mo
mento si preferisce evitare. Vi
ta dura per gli intellettuali. Ba
sterà dire qual e stata la sorte 
degli ultimi quattro rettori del
l'Università di Addis Abeba. 
Kassa W. Mariam fucilato al 
tempo del Derg. Akilu Abde in 
esilio. Abyi Kifle un anno di 
prigione e poi disoccupato, 
Alemayo Teiera in carcere in 
attesa di processo. 

Affascinante e cosmopolita 
(alla Sorbona e stato allievo di 
Marcel Cohen e Levi Strauss), 
il professor Berhanu Abebe, 
ordinario di storia moderna, ri
vendica con l'Europa . una 
«consanguineità intellettuale". 
Tuttavia, dice, essa non è suffi
ciente a comprendere questo 
paese dove gli europei hanno 
cercato se stessi senza saperlo. 
Che cosa si può cavare da un 
insieme di studi sull'Etiopia 
che appare come «collezioni
smo senza sistema»? Un intel
lettuale etiopico ha dunque 
come primo compito quello di 
ritrovarsi, «per correggere lo 
specchio deformante», difen
dendo l'indipendenza della 
propria coscienza. Compito 
impossibile, se non è libero. 
Berhanu Abebe si considera 
tale. Ed é tra coloro che davan
ti all'idea corrente della storia 
etiopica come vicenda mille
naria di un'idea-mito, imposta 
dagli abissini al resto del pae
se, scuote la lesta. Per lui. infat
ti «non si tratta di un mito che si 
è fatto stona, ma di una stona 
divenuta mito. E come tale 
mutuamente accettato dalle • 
popolazioni del nord e del 
sud. Quello cui assistiamo - di
ce - è piuttosto una negazione 
del passato, una rilcttura della 
nostra storia fatta su ciò che al
tri, gli europei che avevano or
rore della monarchia e della 
religione abissine, hanno scrit
to di questo paese. Senza co
noscerlo e senza poterlo spie
gare». La sua preoccupazione 
è che la 'decostruzione dello 
stato faccia tabula rasa della 
storia dell'impero, e con essa 
dell'identità nazionale del 
paese a sud del Sahara con la 
più corposa evidenza storica. 
Seduto davanti a lui, ii suo 
amico giurista Daniel Haile 
non 6 d'accordo. «Il mito axu-
mita è abissino: penso che per 
gli oromo, e persino per parte 
dello Scioa sia difficile sentir
sene parte. La capacità di rein
terpretare il propno passato è 
del resto vitale per un paese 
che cambia. In una visione 
delle cose più tollerante e 
aperta - conclude - credo 
dobbiamo saper ascoltare an
che la rilettura che ne fanno al
tri, compresi gli oromo. Perchè 
no?». Forse sta proprio qui la 
scommessa e il rischio dell'E
tiopia di oggi. 

(2-fine. Il precedente articolo è 
stato pubblicato il 28 novem
bre). 

Michel 
Maffesoli 

Universalismo 
e differenze 
Il convegno 
di Trento 

• i TRENTO. La visione universalistica 
dell'Occidente è oggi come dentro un . 
grande gelo. Le sue parole più nobili di " 
un tempo, come le sue istituzioni, non 
smuovono più passioni. Anzi sono con
testate e messe in ombra dall'insorgere 
delle tante visioni particolaristiche, del
le tante differenze culturali e di ogni ti
po, che chiedono riconoscimento poli
tico. Differenze che non di rado si pre
sentano col coltello tra i denti o sono 
oggetto, loro, di ingiurie e di aggressioni 
violente. Su questo sfondo tragico - e di 
crisi-quale universalismo resta in piedi 
o può prospettarsi? 

Domande come queste sono stute al 
centro del dibattito nel convegno-semi
nario internazionale progettato da Ric
cardo Scarpezzini insieme a Giorgio de 
Finis e Sergio Benvenuto alla facoltà di 
sociologia, dove si è tenuto in questi 
giorni. 

Nella sua relazione Scarpezzini ha ri
chiamato l'attenzione sull'importanza 
della traducibilità come atteggiamento 
mentale con cui ogni cultura può convi
vere con altre e arricchirsi. Gran parte 
del dibattito teorico tra antropologi - ha 
osservato - è un dibattito sulla Tradu
zione, sul come ricreare nei nostri lin

guaggi il nativo e la sua cultura, dialo
gando con essa. 

È il tema che anche Franco Cassano 
ha messo al centro del suo intervento, 
dedicato alla esplosività del rapporto 
con l'Altro dopo e durante Saraievo, 
mentre l'ingegneria del genocidio si av
vita nel gorgo senza fine delle vendette. 
Questo sfondo tragico, però, non deve 
^sospingerci - ha detto Cassano - verso 
il vecchio universalismo, che era poi 
una maschera dell'etnocentrismo. Ne 
verso il nuovo universalismo della com
petizione universale trionfante. La via 
difficile da percorrere e, invece, quella, 
per Cassano, del rispetto reciproco e 
del dialogo tra culture diverse, sapendo 
che nel dialogo è l'universale. 

Un esercizio analogo, di approssima
zione all'Altro, lo ha fatto Alessandro 
Dal Lago dell'Università di Bologna, 
esaminando il tipo di consapevolezza 
che ha suscitato da noi il fenomeno de
gli immigrati. Lo sguardo antropologico 
sull'Altro deve cogliere come ci presen
tiamo noi a loro è loro a noi - ha detto 
Dal Lago -, tenendo conto che lo stra
niero è un essere liminale, che ci obbli
ga a definue le nostre frontiere invisibili. 
Ci coinvolge e sconvolge la nostra iden
tità. , 

E per una Sinistra che vuol presentar
si come partilo dei diritti, quale nuova 
idea politica può coniugare universali
smo e differenze culturali? Per Giacomo 
Marramao dell'Università di Napoli, non 
si può sfuggire a questo crocevia di pa
radossi, dóve configgono l'universali
smo in quanto portatore di diritti e la lo
gica delle appartenenze e delle diffe
renze culturali. 

Da una critica serrata del neocontrat
tualismo, del neoutilitarismo e dell'idea 
universalistica di bene comune, Marra
mao ha fatto emergere l'urgenaa asso
luta di un effettivo confrontò tra le gran
di culture del pianeta. Un confronto che 
deve avere i suoi punti forti nella stessa 
idea di natura e nel prospettarsi di inter
rogativi che riguardano la stessa possi
bilità di sopravvivenza della specie sul 
pianeta. Il modo d'essere della demo
crazia e la sua funzione si devono misu
rare, perciò, secondo Marramao, nella 
sua capacità di farsi carico dei problemi 
chiave dell'emarginazione e del degra
do, mentre diventa necessario rinuncia
re a una idea di Stato come leva dell'e
mancipazione, se ciò appare più coe
rente con la prospettiva di fare interagi
re tra loro i due poli dell' universalismo e 
della differenza. UP.L 
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iBlEli^^ 
Gli ultracentenari hanno 
un fisico speciale? Parte 
una ricerca che coinvolge 
30 università italiane 

In una banca dati 
i segreti 
dei supervecchi 
Vita tranquilla, pochi stress, tanta natura. È questo 
l'elisir di lunga vita? Difficile dirlo. Secondo gli scien
ziati che da anni studiano gli uomini (ma soprattut
to le donne) che superano bellamente i cento anni, 
forse il segreto sta nel Dna. Per saperne di più 400 ri
cercatori di 30 università italiane uniscono gli sforzi 
in un progetto comune. Una banca dati e un conve
gno a Modena. "v»v ~ •< • -

' DALLA NOSTRA REDAZIONE 

smaio VENTURA 
• i MODENA. Di sicuro hanno ," 
•un fisico bestiale», per dirla ' 
con l'idolo dei teen-agers, Lu- * 
ca Carboni. Cent'anni, o giù di 
11, ma non li dimostrano: non '; 
sanno cosa siano l'infarto, i tu- ; 
mori, ne l'arteriosclerosi, ildia- " 
bete, le infezioni. Insomma I -
super-nonni sono Uberi dalle ', 
insidie che di solito infierisco
no, prima o poi, sulla grande 

' maggioranza dei loro (si fa per ' 
dire) simili. Certo, può capita- . 
re che patiscano qualche ac
ciacco, non necessariamente-
dovuto agli anni, ma ciò che 
conta ò che danno prova di ec
cezionale vitalità. Fino al caso, 
raccontato dal professor Motta ' 
della scuola di gerontologia 
dell'Università di Catania, di • 
•una donna cieca, di 95 anni, -
che vìve sola in casa assisten
do la figlia paralitica ultraset
tantenne». - i li

ti «club- dei centenari italia
ni, stando alle più attendibili,. 
stime (un censimento certo 
non esiste) ne conta ben 6144. 
L'interesse dei ricercatori è ri
volto soprattutto a scoprire, 
quali formule biologiche si na-
sconciano nelle loro cellule, 
quali batterie difensive dagli i 
attacchi delle malattie siano 
iscritte nel loro Dna. «E un pro
blema di medicina generale, " 
un vero rovesclamentoconcet-
tualc - dice il professor Claudio 
Franceschi, docente di immu
nologia all'Università di Mode
na - A noi interessano oggi i ;. 
fatton di protezione, non le 
cause delle malattie. I ccnte- -
nari sani sono una dimostra
zione vivente che l'equazione •' 
malattia invecchiamento non ' 
regge. Dobbiamo scoprire le ' 
basi genetiche della resistenza ' 
alle malattie, capire in che co
sa è diverso il loro Dna». Una -
volta raggiunto lo scopo, pò- -
Iranno aprirsi frontiere inspe
rate. v« <t;t~ s . W t • 

Per cercare di entrare appie
no nel laboratorio della longe
vità 6 nata a Modena una sorta 
di «union sacrèe» dei principali , 
gruppi di ricerca che da più ' 
tempo lavorano in questo ' 
campo. Circa 400 ricercatori 
provenienti da 30 Università * 
(da Milano a Pisa, da Catania 
a Padova) e che ieri si sono ' 
dati appuntamento ad un con-. 
vegno svoltosi nel Policlinico 
della città emiliana, lavoreran
no in modo coordinato ad un 
comune piano di ricerca. Il su- , 
per-team si avvarrà di una 
«banca biologica», in fase di ' 
preparazione a Modena e a -
Parma (presso la clinica del '.-• 
professor Passeri), dove saran- / 
ne raccolti campioni di sangue . 
(cellule, siero, plasma, Dna) , 
di centenari di tutta Italia e sui , 
quali studieranno gerontologi, 
immunologi, ». endocrinologi, 
biochimici, neurologi. Una se
conda banca-dati computeriz
zata prenderà in esame alme

no 500 venerandi reclutati in 
18 centri specializzati. Per la 
prima volta si potrà censirli 
uno ad uno raccogliendone 
dati sulla storia familiare, l'oc
cupazione, l'alloggio, le even
tuali malattie o Interventi subi
ti, lo stile di vita condotto, le 
abitudini. L'intero piano fa ca
po al progetto finanziato dal 
Cnr, originariamente denomi
nato «Grande vecchio», poi, 
prudentemente convertito in 
«Progetto finalizzato invecchia
mento» coordinato dal profes
sor Amaducci. , • • 

Già oggi comunque le equi-
pes di scienziati di Modena e 
Parma hanno al loro attivo ri
sultati considerevoli. Da una ri
cerca, illustrata ieri, emerge, 
per esempio, che gli ultracen
tenari possiedono linfociti NK 
(naturai killer, arma fonda
mentale nella lotta contro il 
cancro) cosi aggressivi da po
ter essere paragonati a quelli 
di un ventenne. «Lo scorso an
no • A ricorda ancora. il 
prof.Franceschi - insieme al 
gruppo di Stefano Mariotti del-
rUnivcrsità di Pisa, abbiamo 
scoperto che i centenari sono 
quasi privi degli autoanticorpi 
e delle cellule ch«> li produco
no. Gli autoanticorpi, per ca
pirci, sono molecole che dan
neggiano, per errore, i tessuti 
deirorganismo a cui apparten
gono, provocando malattie co
me il diabete o il lupus. Studi 
interessanti sono stati condotti 
sulla resistenza che questi sog
getti oppongono alla morte 
cellulare programmata, una 
sorta di suicidio collettivo delle 
cellule, necessario a volte per 
mantenere in equilibrio l'orga
nismo. Altri studi infine hanno 
consentito di verificare che il 
Dna è molto più stabile delle 
persone normali». 

Ma quel è l'identikit, seppur 
approssimativo, del «super 
vecchio»? Di solito si tratta di 
una donna (4-5 volte più lon
geva del maschio). Poi. si trat
ta di un soggetto che ha una 
notevole cura di se stesso, non 
e vittima di tendenze autodi
struttive, elabora bene le diffi
coltà e i lutti. Insomma non è 
stressato. C'è qualche correla
zione con il livello culturale? 
«SI - dice il professor France
schi - ma solo nel senso, ovvio, 
che di solito ad esso corrispon
de in modo proporzionale lo 
standard di vita. L'ultima ultra
centenaria che ho visitato per 
un prelievo di sangue, in ma-
glione stava spazzando la neve 
dal cortile». Non si può dire 
con certezza che tanta energia 

, derivi dal non aver fumato o 
' dall'avere osservato diete trop
po strette. Di solito hanno alle 
spalle vite «qualunque». La for-

, mula magica, l'elisir di lunga 
vita è un mistero che neppure 
loro conoscono. E non detto 
che sia un male. 

HubWé difettoso: 
i costruttori 
sapevano da anni 
M NEW YORK. Chi aveva co
struito lo specchio principale 
per l'Hubble sapeva che era 
difettoso: sulla superficie accu
ratamente levigata vi era 
un'ampia incrinatura. Ma non . 
ha fatto niente per mettere in 
guardia il governo o per bloc
care il lancio del più comples
so e costoso strumento mai in
viato nello spazio. 11 governo 
federale ha scoperto recente- . 
mento questo e altri dettagli 
dopo tre anni di investigazione ' 
sulle cause del problema e do
po che la casa costruttrice ave
va accettato di pagare 25 mi
lioni di dollari per 1 danni. Lo 
specchio, fabbricato nel primi 
anni Ottanta, ha una distorsio
ne simmetrica conosciuta co
me aberrazione sferica che di
stoglie il fuoco dell'Hubble in 
modo che la luce delle stelle, 
invece di cadere ad un certo 
punto del microscopio, viene 
dispersa in un'area più vasta. 

L'operazione avviata in questi 
giorni è stata fatta proprio per 
riparare quell'incrinatura. 

Gli astronauti Story Musgra-
ve e Jeff Hoffman sono usciti 
ieri dalla navetta spaziale En-
deavour e hanno sostituito la 
telecamera planetaria del tele
scopio orbitante Hubble con 
una di un modello più perfe
zionato. La nuova telecamera 
planetaria - modello Wf/Pc-2, 
281 chilogrammi di peso, lun
ga 2,1 metri e larga altrettanto -

. è stata inserita nel telescopio. 
Essa servirà a correggere la 
miopia del telescopio. Prima di 
rientrare nell' Endeavour Hoff
man e Musgrave devono anco
ra sostituire un magnetometro. 
Rimediare al problema princi
pale dell'Hubble e costato 86, 
3 milioni di dollari: 2,9 milioni 
per individuare il problema, 
73,7 per fabbricare i vetri cor
rettori, 1,4 per l'ingegneria e 
8.3 per la verifica. 

.Il premio Nobel David Baltimore difende 
le biotecnologie: «Portano grandi miglioramenti nella vita 
degli uomini ma vanno condivise con il Terzo Mondo» 

Genetica per i poveri 
I H MILANO. Le biotecnologie 
sono state soprattutto un'im
presa americana. L'Europa in 
generale, e l'Italia in particola
re, vi sono state coinvolte sol
tanto marginalmente. Ecco 
quindi che il problema del tra
sferimento delle tecnologie 
non si pone soltanto rispetto ai 
paesi meno industrializzati ma 
anche rispetto a quelli che già 
lo sono. Mentre il resto del 
mondo è rimasto Indietro, in 
questo settore l'America ha ac
cumulato successi, con un 
processo a volte descritto co
me «spinta della tecnologia-at
trazione del mercato». • , • • 

La «spinta» nasce da un si
stema di ricerca eccezional
mente efficace, mi pare, favori
to dal rapporto che intercorre 
tra 11 governo e l'impresa scien
tifica. Anche se da noi la scien
za è stata in larga misura finan
ziata dal governo, non è stata 
dominata da decisioni gover
native. La ricerca è davvero in
nescata da chi svolge l'indagi
ne: il singolo scienziato o la 
singola scienziata presenta un 
progetto che viene sottoposto 
all'esame dei suoi pa
ri, o comunque di per
sone prevalentemente > -
della comunità scien
tifica, e poi il governo 
decide se finanziarlo. 
Più importante anco
ra, forse, le istituzioni 
dove la scienza si fa 
non sono governative. 
Non abbiamo univer
sità federali e gli istitu
ti più prestigiosi, Stan
ford, Massachusetts 
Institute of Tecnology, 
Harvard e altri, sono 
privati, . finanziati da 
donazioni fi
lantropiche. 
E gareggiano 
fra loro per 
conquistarsi il 
maggior pre
stigio, gli stu
denti e i do
centi migliori. 
Questi. se
condo me, 
stanno ' alla 

base dell'efficacia del nostro 
sistema, e competono anche 
nei confronti delle attività e 
dell'educazione offerte dal set
tore pubblico. Perfino gli istitu
ti statali, come l'Università del
la California, si trovano costan
temente a misurarsi con quelli 
privati. L'America ha un ulte
riore vantaggio: un'industria 
con una lunga tradizione di ca
pitale di rischio. Da noi, l'inve
stimento a rischio è un'istitu
zione. L'«attrazione del merca
to» ha incanalato miliardi di 
dollari verso le biotecnologie 
che contano oggi circa 2.000 
aziende, piccole o grandi, con 
capitali superiori ai dieci mi
liardi di dollari - a presciende-
re dalle società farmaceutiche 
già affermate. Nel solo mese di 
novembre 1993. sono stati in
vestiti centinaia di milioni di 
dollari. Vorrei che, nel riflettere 
sul proprio futuro e su quello 
del mondo, Milano tenesse 
conto di questo fatto. 

Non si può parlare di biotec
nologie senza prendere in 
considerazione i pericoli, e 
senza una riflessione etica. 
Quando sono nate, nel 1974 al 
momento dei primi tentativi 
svolti con il Dna rìcombinante, 
la comunità scientifica si è su-

II premio Nobel David Baltimore è intervenuto ieri a 
Milano alla manifestazione «Dieci Nobel per il futu
ro» organizzata dall'agenzia scientifica Hypothesis e . 
promossa dal Comune, dalla Camera di commercio -
e dalla Cariplo. Pubblichiamo parte della sua rela
zione sulle biotecnologie. Baltimore le difende dal -
punto di vista etico ma afferma che i suoi frutti devo
no essere condivisi con i paesi del Terzo mondo. 

DAVID BALTIMORE 

bito domandata se quegli 
esperimenti non fossero peri
colosi. Siamo cosi arrivati a 
una moratoria per certi tipi di 
esperimenti e a un'applicazio
ne cauta, lenta, pensata, di tali 
tecnologie e una gamma cre
scente di sistemi sperimentali. 
Da allora non abbiamo mai av
vertito la sensazione di correre 
ven e propri pericoli, le nostre 
metodologie non hanno mai 
comportato alcun danno. E 
davvero un notevole record di 
sicurezza; spesso, come sap
piamo, le nuove tecnologie si 

«La Cee non taglierà 
i fondi per la ricerca» 

• • MILANO II resoconto di una «battaglia» ita
liana a favore della ricerca scientifica europea 
ha aperto ieri a Milano il convegno intemazio
nale « 10 Nobel per il futuro - scienza, economia, 
etica per il prossimo secolo» (un'iniziativa del 
Comune di Milano, della Camera di commercio 
e della Cariplo, organizzata dall'agenzia Hypo-

commentato Colombo - che Paesi più ricchi e 
industrializzati di noi, che avrebbero quindi ri
torni più cospicui dei nostri dal corrispondente 
investimento nella ricerca comune, tendano al 
risparmio». «Ciò accade in un momento - ha fat
to notare Rubcrti • in cui si gioca una grossa par
tita con gli USA, che invece hanno appena di-

e della Ricerca Umberto Colombo affermando 
che ieri sera a Bruxelles c'è stata una lunga e 
polemica riunione dei ministn europei della ri
cerca, per stabilire qualità e quantità di ricerca 

accompagnano a nuovi pen
coli. È ancora troppo presto 
per affermare che le biotecno
logie ne sono totalmente prive 
- anzi, col tempo sono convin
to che dei problemi non po
tranno non emergere - ma 
non sono meno benevole del
le altre. In particolare, è impro
babile che degli organismi mo
dificati sfuggano dal laborato
rio; infatti, tutti quelli che usia
mo sono mutilati in modo da 
non poter vivere in natura. 
Vorrei sottolineare che già ora 
gli organismi che usiamo nel-
Pagricoltura, allo stato brado 
non sopravvivono. Il grano, il 
mais e il riso, per esempio, so
no piantati ovunque; ben di ra
do però si trovano al di fuori 
dei campi coltivati. 

Per quanto riguarda le que
stioni etiche, quelle che più 
preoccupano la gente, non de-
nvano > dalle - biotecnologie 
bensì dai programmi compiuti 
in biologia fondamentale e so
prattutto nella genetica. L'ac
crescersi della conoscenza sui 
sistemi viventi solleva proble
mi spinosi sul diritto alla riser
vatezza (privacy), sui fini delle 
terapie genetiche, sulle scelte 
riproduttive e moltissimi altri 
ancora. Occorre riconoscerne 

l'esistenza e confrontarli. Fra 
quelli relativi alle biotecnolo
gie in senso stretto, ce n'ò uno 
che mi preme: come lare per 
condividere con il mondo inte
ro i frutti delle biotecnologie. 
Possiamo permettere ai paesi 
ricchi di dominare l'agricoltura 
e la sanità e di negare questi 
frutti agli altri? Possiamo trova
re il modo di invertire la ten
denza senza impedire alle in
dustrie biotecnologiche di pro
sperare? Per esempio, possia
mo spartire i frutti delle scoper
te brevettate, cioè consentire 
che gli scopritori ne traggano 
profitto e al contempo provve
dere a coloro che non hanno i 
mezzi per pagare i benefici? 
Sono domande insieme etiche 
e pratiche che vanno dritto al 
cuore del problema: riguarda
no il mondo in cui vogliamo vi
vere, un mondo in cui voglia
mo che gli scompensi tra paesi 
sviluppati e in via di sviluppo 
aumentino oppure no. 

Adesso però mi piacerebbe 
pensare all'avvenire, all'impat
to delle biotecnologie nei 
prossimi decenni, senza remo
re. Comincio dalle previsioni 
più facili: nascerà un'intera 
gamma di nuovi agenti farma
cologici, nei laboratori delle 

thesis). Ne ha parlato il ministro dell'Università "• slocato il 10 percento della loro ricerca militare 
sul settore civile, spingendo sull'acceleratore 
della competitività del sistema». 

Il ministro per l'ambienteValdo Spini ha esor
dito ricordando di essersi battuto «purtroppo in-

• vano» per portare a Milano la 
sede dell'Agenzia europea 
dell'Ambiente (assegnata poi 
alla Danimarca). Ha quindi ri
cordato i grandi problemi del 
momento, «la bomba demo
grafica che ci attende, fame e 
denutrizione nel terzo mondo, 
mutamenti climatici, il buco 
nella fascia dell'ozono», per af
fermare che «senza la ncerca 
scientifica e il suo progresso 

questi problemi non li possiamo affrontare». Al
lo sviluppo dei Paesi del terzo mondo ha dedi
cato la sua relazione Gary Becker, Nobel per l'E
conomia, che ha esaminato le cause dello svi
luppo di Paesi asiatici come Corea del sud, Tai
wan. Giappone, riconoscendole nella formazio
ne dei giovani mandati a studiare nei Paesi ric
chi e nell'apertura verso un'economia liberista. 
Questa politica economica ha consentito - per 
Becker - Io sviluppo del Cile di Pinochet, tanto 
da essere mantenuta nel governo democratico 
succeduto al dittatore. Sviluppo economico che 
non può essere disgiunto da quello scientifico 
secondo il Nobel per la medicina David Balti
more che vede un futuro migliore per l'umanità 
nelle biotecnologie (e per questo rinviamo al 
suo articolo, pubblicato qui a fianco). • ~ 

comune, in termini di investimento per il quin
quennio 1994-1998. Colombo, che al convegno 
milanese era accompagnato dai vice presidente 
della commissione delle Comunità europee An
tonio Rubcrti, ha detto che contro la proposta 
della Commissione, che indicava la cifra di 13,1 
miliardi di Ecu, si sono schierati Germania e 
Gran Bretagna. La prima adducendo problemi ' 
di spesa nazionale a causa dell' integrazione » 
con la ex DDR. la seconda in omaggio a una 
mentalità sempre contraria a trasfenre troppi 
compiti alla comunità. «Noi ci siamo battuti fino 
alla fine - ha aggiunto Colombo - contro la deci- ' 
sione dei due Paesi di ndurre di circa il 13 per 
cento la cifra stabilita dalla Commissione e ab
biamo portato dalla nostra parte tutti gli altri 
partner, anche la Francia che all' inizio era 
schierata con i primi due». «È paradossale - ha 

società biotecnologiche le 
quali verranno assorbite da 
grosse compagnie farmaceuti
che non appena esse si accor
geranno che le biotecnologie 
sono fonte di innovazioni. In
tanto i biotecnologi - che fin 
qui si sono concentrati sulla 
produzione di proteine efficaci 
soltanto se somministrate con 
iniezioni - capiranno di dover 
dedicare più tempo alla chimi

ca, allo scopo di tradurre i pro
gressi della comprensione bio
logica in medicinali da assu
mere sotto forma di pillole. 

Saranno elaborati dei pro-
• grammi chimici per combatte

re il cancro, per aiutare i pa
zienti affetti da malattie au
toimmunitarie, per evitare o 
superare gli effetti delle patolo
gie cardiovascolari. Mentre mi
gliorerà la nostra conoscenza 

del sistema nervoso, avremo 
prodotti chimici in grado di 
bloccare le patologie neurali 
degenerative come il morbo di 
Alzheimer e di Parkinson. For
se pnma di quanto crediamo, 
diverrà possibile trapiantare li
beramente gli organi da perso
na a persona. Già alcuni far
maci potrebbero consentirlo. 
Sappiamo già abbastanza del 
sistema immunitario e di come 

Qui a fianco, David 
Baltimore (a 
sinistra) 
al convegno 
di Milano 
Al centro, disegno 
di Mitra Dtvshali 

si forma il sangue perché alcu
ni scienziato stiano pensando a 
trapianti di sangue senza il mi
nimo problema. Arrivati a que
sto punto - anche prima, forse 
- si giungerà di sicuro alle tera
pie genetiche di certe malattie. 
Infine, sono certo che si trove
ranno nuovi vaccini per preve
nire le malattie infettive gravi. 
Fra quelli che richiederanno 
più tempo, a sarà il vaccino 
contro l'Hiv, la causa dell'Aids. 
Purtroppo. 

Questo, per le predizioni fa
cili. Quelle più azzardate si av
venturano per strade che sono 
ancora da tracciare. Per esem
pio, m'immagino che avremo 
a disposizione una • varietà 
maggiore di alimenti. Cuochi 
fantasiosi progetteranno nuovi 
cibi che verranno poi realizzati ' 
dai biotecnologi. Sarà un'otti
ma occasione per l'Italia, data 
la sua lunga storia di cucina 
raffinata. Chissà se scopriremo 
come produrre un grande vi
no, e se tuttti potranno bere 
del Barolo ben invecchiato per 
accompagnare delle pietanze 
mai assaggiate pnma. 

Più senamente, credo che 
inventeremo delle pietanze 
preziose cresceranno nei de
serti, con pochissima acqua. 
Impareremo a produrre artifi
cialmente il cotone e le altre fi
bre, cosi le stoffe di lana e di 
cotone costeranno come oggi 
quelle sintetiche e non derive
ranno dal petrolio. A proposito 
di petrolio, sul nostro pianeta è 
una risorsa limitata. Se i paesi 
più arretrati si sapranno svilup
pare, la domanda di petrolio 
sarà di gran lunga superiore al
l'offerta. Allora i biotecnologi 
scopnranno come imbrigliare 
l'energia solare, progetteranno 
piante che ne assorbiranno 
meglio la luce e cresceranno 
più velocemente, o magari im
pareranno a sfruttare diretta
mente la luce attraverso la clo
rofilla delle piante. ••*•• 

Per me, le nuove tecnologie 
sono fonte di meraviglia - fin
tanto che non producono ef
fetti collaterali dannosi. Arric
chiscono la nostra vita, am
pliano le capacità di noi esseri 
umani, ci rendono più sani e 
sono il motore della nostra 
economia. Se oggi hanno cat
tiva reputazione, è perché 
troppo spesso sembrano av
vantaggiare i ricchi invece di 
appianare le differenze tra 
mondo sviluppato e mondo in 
via di sviluppo. Dobbiamo im
pegnarci perché le biotecnolo
gie, cosi nlevanti per il mondo 
intero, vadano a beneficio di 
tutti e portino a una distnbu-
zione più equa della ncchez-
za. Allora si che potremo esse
re orgogliosi dei frutti della no
stra scienza e dell'umanità del
le nostre decisioni. 

Il rabbino Josef Ekstein, «hasidim» di New York, ha progettato una campagna contro il gravissimo morbo di Tay-Sachs 
Con tecnologie sofisticate viene eseguito un test sugli adolescenti per controllare, prima del matrimonio, che siano compatibili 

E l'ebreo ultra-ortodosso chiede Tesarne del Dna 
H NEW YORK. «Lcbensraum» 
era uno dei progetti concepiti 
dai nazisti, fanatici di eugeneti
ca: accoppiare biondi, atletici, 
aitanti ariani con bionde, bel
le, sane ariane, per produrre il 
nucleo dei super-uomini del 
futuro. Un gruppo di ebrei ul
tra-ortodossi di New York fa da 
anni qualcosa di diverso, ma 
che vi somiglia troppo per non 
creare pesantissimi interrogati
vi: ncorre allo scrutinio degli 
adolescenti con le più avanza
te tecniche della biologia mo
lecolare per incoraggiare o 
proibire il matrimonio, il fidan
zamento o anche solo un flirt 
tra soggetti geneticamente a ri
schio. 

Per alcuni è solo un'ovvia 
precauzione medica, fortuna
tamente resa possibile dai pro
gressi nello studio del genoma 
umano, un sogno che si avve
ra. Per altri è un esempio degli 
incubi che accompagnano la 
nuova era di infinite possibilità 

A New York la foltissima comunità degli ebrei «hasi
dim» (gli ultra-ortodossi) ha lanciato, già dagli anni 
Ottanta, una campagnia di scrutinio genetico per gli 
adolescenti, allo scopo di evitare matrimoni geneti
camente a rischio tra i membri della comunità. I gio
vani, se vogliono sposarsi, sono invitati a consultare 
il centro di «Dor Yeshorim» che in ebraico vuol dire 
«la generazione dei giusti». 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
SIEQMUND QINZBERG 

nella ricerca e nella manipola
zione genetica. 

Il progetto si chiama Dor Ye
shorim, che in ebraico vuol di
re «la generazione dei giusti». E 
già questo ha un suono che 
non quadra. Era stato lanciato, 
agli inizi degli anni '80 dal rab
bino Josef Ekstein, un espo
nente della foltissima comuni
tà dei «hasidim» di New York, 
gli ultra-ortodossi che si vesto
no sempre solo con il lungo 
pastrano e cappello nero por

tati dall'Europa centrale di ini
zio secolo, portano la barba e i 
lunghi capelli in trecce, seguo
no rigorosamente i dettati reli
giosi e si sposano solo tra di lo
ro. Originariamente era un 
programma teso ad identifica
re le coppie che rischiano di 
generare bambini affetti dal 
morbo di Tay-Sachs, altnmenti 
nota come idiozia amaurotica 
faliliare, una malattia gravissi
ma che porta alla cecità alla 
paralisi, alla perdita di control

lo dei muscoli, e in genere 
mortale nei pnmi anni, o addi-
ritura mesi di vita. È particolar
mente diffusa (1 caso su 3.000 ' 
nascite) tra gli ebrei Eskenaziti 
provenienti dall'Europa cen
trale. Si calcola che un ebreo 
eskenazita su 25 sia portatore ' 
del gene che la causa. AI rab
bino Ekstein sono morti a cau- • 
sa di questa malattia 4 dei 10 
figli che ha avuto con la mo
glie. • • 

«All'inizio non > parlavamo 
nemmeno del morbo di Tay-
Sachs. Si teneva la cosa quan
to più possbile segreta in fami
glia. Nella nostra ristretta co
munità religiosa un giovane 
con lo stigma della malattia in 
famiglia non sarebbe mai riu
scito a sposarsi. E poi ci dice
vamo, se Dio vuole cosi sia co
si. Ma dopo la morte del nostro 
quarto figlio ho cominciato a 
pensare che forse Dio voleva 
che mi dessi da fare per evitare • 
tragedie del genere. Quando 
una famiglia ha figli in età da ' 

matrimonio fa il possibile per 
scegliere un'altra famiglia giu
sta, religiosa, per bene, di sta
tus e finanze adeguate. Non la
sciano la cosa solo nelle mani 
di Dio. Perché mai dovremmo 
lasciare nelle mani di Dio il de
terminare se c'è o meno un ri
schio genetico?», spiega il rab
bino al «NewYork Times». 

All'inizio la loro era una ri
cerca artiginale. Ora sono di
ventati una macchina sistema
tica. I rappresentanti di Dor Ye
shorim battono sistematica
mente le scuole superion pri
vate frequentate dai giovani 
della comunità ultra-ortodossa 
e li convincono a sottoporsi ad 
un test. Al termine gli viene da
to un numero di matricola. Nel 
caso si innamorino di un coe
taneo o di una coetanea, o 
peggio ancora intendano fi
danzarsi o sposarsi, sono invi
tati a chiamare il centro a New 
York dei Dor Yeshonm, per sa
pere se l'amicizia adolescen
ziale o il matrimonio si hanno 

da fare o meno. La selezione 
avviene a monte, non a livello 
di un'eventuale gravidanza, gli 
ebrei ultra-ortodossi non con
cepiscono l'aborto, nemmeno 
quello per malformazioni al fe
to. 

Sinora l'organizzazione ha 
sottoposto a test 8.000 giovani, 
ha impedito 67 matrimoni. Ne
gli ambienti scientifici c'è chi 
giustifica, sul piano della pre
venzione, il ricorso ai test ge
netici, chi lo giustifica solo per 
malattie gravissime come il 
Tay-Sachs o la fibrosi cistica, 
ma non nel caso di altre malat
tie cui mano a mano si è estesa 
la selezione genetica dei Dor 
Yeshorim, tipo il morbo di 
Gaucher, una deficienza enzi
matica che danneggia le cellu
le nervose e che spesso non 
compare pnma dei 45 anni e 
comunque è curabile, o il mor
bo di Canavan. Tutte malattie 
che hanno in questo caso in 
comune un legame alla speci
fica e rigida chiusura a matri

moni estemi in una comunità • 
religiosa. Non sarebe meglio 
cominciassero a sposarsi an
che non tra di loro, anziché 
perpetuare con questo rime
dio la chisura? Perché allora 
non decidere sui matrimoni in 
base al rischio genetico per il 
diabete o per il cancro, o se si 
arrivare agli estremi, per l'intel
ligenza o il colore degli occhi, 
o l'affiliazione politica? Questi 
alcuni degli interrogativi solle
vati striscianti ma profondi sol
levati dal caso. «Ci sono in que
sto progetto aspetti da far riz
zare i capelli in testa», com
menta ilo direttore del Centro 
per la ncerca dui Genoma 
umano a Bethesda, il dottor 
Francis Collins. «Si rischia che . 
cose come questa trasformino 
in un incubo anziché un sogno 
il progetto volto a tracciare la 
mappa dei 100.000 geni della " 
nostra specie», rincara il dottor 
Mark Stigler, specialista di eti
ca della Scuola di Medicina 
dell'Università di Chicago. 



È morta 
Rita Macedo 
fu attrice 
per Bunuel 
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Buon successo alla Scala 
per l'attesa «Vestale» 
di Spontini, ben diretta 
da Riccardo Muti. Ma fuori 
del teatro non sono mancate 
tensioni, gli insulti alla Lega 
e la presenza di operai 
e giovani del Leoncavallo 

Il fuoco di Vesta 
e il £elo di Milano 
Successo austero per La Vestale di Sportimi diretta da 
Riccardo Muti Anche se quasi nessuno nel toyer ha 
ammesso di sentire la mancanza degli acuti Formenti-
ni e la «first saura», contestati ali ingresso della Scala 
nel giorno dell'arresto di Patelli hanno poi fatto finta 
di niente Ma la vera star in una serata di scarsa mon
danità, è stata il procuratore Borrelli accolto da Spa
dolini in rappresentanza dello Stato 

MARIA NOVELLA OPPO 

wm MILANO Sotto la Vestale 
tutto Benché dell opera (que-
st anno più ancora che negli 
anni scorsi) sembri importare 
ben poco a ben pochi la Scala 
e sempre la Scala e cioè Mila
no Una citta separala ir casa 
Fuori i «protestanti» (con i solili 
infiltrali) dentro il nuovo regi 
me (con i solili infiltrati) E 
nessuno avrebbe potuto im
maginare da dentro vedendo 
il sindaco e la «first saura» 
fronteggiare pazienti 1 assalto 
dei llash che fuori avessero su 
bìlo I affronto (verbale ma fé 
roce) dei dimostranti E subito 
dopo quello dei giornalisti che 
hanno chiesto conto dell arre
sto dell amministratore leghi
sta Alessandro Patelli 

Ma il primo cittadino e la 
prima cittadina non hanno 
perso il sorriso per cosi poco E 
se erano contenti loro figurarsi 
il procuratore Borrelli accom
pagnato anche lui dalla signo
ra e omaggiato nel foyer da 
Spadolini in rappresentanza 
dello Stato Foto di gruppo per 
la gioia dei tanti cronisti pre
senti che hanno subito messo 
mano ai taccuini Finche sulla 
calca infernale si sono spente 
le luci e a poco a poco sono 
rimasti solo i giornalisti a 
scambiarsi le notizie con uno 
spinto di collaborazione di 
sperato e solidale 

Intanto cominciava la musi 
ca e si scopriva che in sala 
stampa il circuito chiuso non 
mostrava praticamente niente 
tranne un puntino bianco al 
centro Dopo qualche a t t ico 
di panico si scopriva che la 
scena era scura e la lelecame 
ra fissa non ce la faceva pro
prio a bucare col suo unico 
occhio il buio abitato da una 
musica sconosciuta ai più Per 
fino Borrelli confessava di non 
aver mai sentilo 1 opera Pigu 
riamoci Formcntini II quale 
comunque chiuso nel suo pai 
co (e speriamo nella sua ver 
gogna) avendo ceduto al re 
pubblicano Spadolini quello 
reale ha sopportato con stoici 

smo le oltre quattro ore del fa 
ticoso spettacolo scarsamente 
applaudito solo per la severità 
di Muti che non lasciava spa 
/io 

Abbiamo incontrato il mac 
stro alla fine del primo atto 
mentre fuggiva dalla sala su 
dato come un pugile che a\es 
se combattuto già tulle le ripre
se contro un nemico invisibile 
ma fortissimo 

Intanto il pubblico poteva 
dare linalcrnnte sfogo al prò 
pno entusiasmo pnma batten
do le mani poi profondendosi 
in esclamazioni ammirate nel 
foyer E soltanto Camilla Ce-
dema dopo aver lodato la pò 
tagonista Karen Huffstodt e la 
direzione lamentava che la sa 
la avesse «applaudito sempre a 
sproposito» 

Enlusias'a senza riserve Rita 
Levi Montatemi presente con 
un gruppo di Nobel di cui non 
si è riusciti a stabilire la consi 
sten/a (7 sui 10 invitati') «È 
talmente coreografico e an 
che se non sono abituata allo 
spettacolo perché di solilo 
ascolto la musica in disco mi 
ha molto colpita questa tipica 
espressione del gusto per i 
grandi riti E poi sono cntusia 
sta della splendida Fracci del 
la sua bravura e della sua bel 
lezza» Eppure sul balletto si 
sono sentiti i pareri più contro 
versi Qualcuno ha anche det 
to che «la Fracci 0 la più gran 
de "X ballerina della storia» 
Ma per lo più è stato tutto un 
fiorire di complimenti e di 
plauso incondizionato Bella la 
musica magistrale la dire/io 
ne bravissima tra gli interprc 
ti la Gran Vestale Denyce Ora 
ves benché non si capisca una 
parola del suo francese Ma si 
sono vis.c le divise napoleoni 
che di questi romani parigini e 
si sono viste le bandiere trico 
lori sventolare sul palco Non 
quelle della nostra cara vee 
chia e sconvolta repubblica 
ma quelle di un lontano impe 
ro rivoluzionano 

L opera di Spondili proce 

deva comunque senza incon 
trarc intoppi in una sala molto 
compresa dei suoi doveri di 
rappresentanza e intenzionata 
a farcrcdcreatutti icosti dica 
pire tutto Perfino i loggionisti 
apparivano un pò spiazzali 
affollati nella taro posizione 
dominante dubbiosi se la 
sciarsi andare ma comunque 
critici verso il resto del pubbli 
co strapagante e incompcten 
te 

Ma siccome non e opera da 
acuti tutto fila liscio verso il fi 
naie Intervallo dopo inlerval 
lo il foyer si riaffolla di "bravo 
bello splendida musica Solo 
il direttore di Sorrisi t canzoni 
GigiVesigni lamentala noia e 
la stanchezza «Non rusco a 
capire confessa «non sono 
un esperto anzi sono torse un 
naif ma la musica mi piace 
Del resto quelli che sono qui 
vengono solo per la prima 
qualunque opera ci sia» 

È vero 11 pubblico 0 stravec 
d u o Tangentopoli lo ha ri 
cambiato ma non certo nn 
sanguato leste canule e ca 
pelli tinti di e \ belle signore 

che hanno imparalo la mode 
stia a suon di avvisi di garan 
zia Mancano invece quelle 
belle ereditiere brianzole di 
una volta presentale dal bab 
bo in società e capaci di osten 
tentare oltre ai gioielli seni gè 
ne rosi 

Qualche piccola ostentazio 
ne e é slata lo stesso ma non 
t ile da caratterizzare questa 
s tven Vesto/e pn sidiata da un 
vero esercito in divisa e in bor 
ghese Prt sente anche il figlio 
di Di Pietro subito indiviadua 
lodai giornilisti ma capace di 
scoraggiarli con un secco «so 
no qui per servizio» «Di servi 
zio sembravano un pò tutti 
Anche i due m issimi esponen 
li della Rai il presidente De 
matlò e il direttore generale 
locatelli l're si se paratamente 
si lasciavano scappare pareri 
quasi opposti-iulia possibilità 
di riDrenderc l'opera per la tv 
I oeatelli parlava di discorso 
già avviato col sovrintendente 
Fontana e di 1 ivon in eorso 
Demattò escludeva eausa luci 
una messa in onda che non 
avrebbe avuto la necessaria 

profondila Un palese dis.ie 
cordo' Il presidente si corre g 
geva prontamente «Ma no ho 
detto anch io che la cosa è allo 
studio Speriamo di poterla fa 
re» 

Al termine applausi e fiori si 
sprecano Raggiante il sovnn 
tendente Carlo Fontana «So 
no felice questo spctt icolo 
rappresenta al meglio tutto 
quello che la Scala e in grado 
di portare in scena coro or 
chestra e ballo Li scelta di 
Muti ò stata molto coraggiosa 
ma è servita T riconfermare la 
grandezza del nostro teatro e 
delle sue potenzialità» 

In conclusione li gran Pn 
ma di Sant Ambrogio ha dato 
il suo solilo spettacolo di varia 
nieneghinità Niente allegria 
molta ipocrisia Via i ladn del 
Cai questo primo anno dell e 
ra leghista mostra la sua mise 
ri ì spirituale sulle facce dei 
rappresentanti del nuovo parti 
to unico Formentini ostenta il 
suo sorriso I altra faccia del 
ghigno di Bossi Intanto la mu 
sica e finita Gli amici se ne 
v inno i carabinieri restano 

La prima volta della Lega 
ma la star è Borrelli 

GIANLUCA LO VETRO LAURA MATTEUCCI 

• I MILANO «I lo perso la mo 
glie del prefetto - dice la con 
sorte del sindaco a un amico -
avrò fatto una brutta figura'» 
Minga trop neanche tanto va 
detto a conforto della titubante 
-first sciura E. poi cosa sareb 
be stato il foyer senza di lei' 

Col loro mestieraccio i ero 
nisti se ne sono accorti subito 
che quest anno e era poco da 
senvere Sin dall ingresso di 
Giulietta Simionato la prima 
ad arrivare in teatro Avvolta da 
una mantella di ermellino la 
cantante si dichiara «felice di 
poter assistere alla Vestale con 
una consiptvolezza maggiore 
rispetto a quella dei tempi in 
cui vidi I edizione cantala dalla 
Callas Riuscirà questo sopra 
no a super ire a divm i ' «F un 
pò diflicile replica con un 
sorriso la Simionalo 

1 ra la finta indifferenza delle 
guardie in borghese obbligate 
nei loro vestiti della festa o 
messi in prestito negli smoking 
regolamentari con tanto di 
scarpa in vernice alle 17 30 il 
foyer inizia a popolarsi In bar 
ba agli animilisti molte sigilo 
re sfoggiano visoni chilometri 
ci o addirittura ermellini colo 
rati Alla (accia della recessio 
ne gli abiti e i gioielli non sono 
esattamente sotto tono come 
aveva suggerito il sovrinlen 
dente Carlo Fontana Evenlual 
niente le toilette sono datale 
ma solo per prc ndcre le di 
st inze estetiche dall i «volgari 
ta» del nuovo che ^vari/ti Ve 
ro il nuovo bori tori suggerì 
rebbe la ni issini i sobnela 
non a caso I ina Sotis autrice 
del decalogo di buone manie 
re arriva in teatro con un sac 

chetto del supermarket conte 
nenie gallette militari america 
ne per Muti che ne va pazzo 
Questa volta ce 1 ha messa Hit 
ta anche Donatella Pecei 
Blunt comprimendosi in un 
abito blu lei dice da sirena al 
tri da capitone Ma le signore 
fuori dal mirino della stampi 
che possono evitare deniago 
gie paupenstiche non si frena 
no Vero doveva essere la pn 
ma della contestazione della 
crisi della recessione «Ma non 
siamo più nel 68 puntualizza 
Carlo Castcllanela Secondo 
Arbisino chi e qui none indif 
ferente ai problemi di chi 0 
fuori» I-atto sta che la crisi si 
palpa solo nel] assenza di volti 
celebri inquisiti imprigionati 
scomparsi d illa vita pubblica 
ma sopr ittutto d ili i lista degli 
inviti omaggio 

A Bologna 
il 21 dicembre 
un ricordo 
di Frank Zappa 

^ • H O I O C J N A ')OVC\ Ì isst re uni lest i due n 
pkanno sarà invece un ritordo li » / ippnu 
gli!» organizzata a Bologna per il 21 dicembri 
p r ^ uno Lha annunciato il direttore artistico 
(cordano Monleeclu Ne II ì «Nolte di Vr ink / a p 
pi» mimata d ti suon del gruppo Mia Guru ( di 
due compositori (Giorgio Magn melisi e ( l u i 
dio Scunnavini) saranno present i* video di 
concerti e brani di intervisti 

Dietro il palco 
dove l'opera 
diventa Babele 
• • MILANO Finito il primo atto inizia il I ivo 
ro più duro Per loro Mentre cantanti danza 
tori e comparse corrono fuori dal palcosceni 
co verso i camerini a cambiarsi in una sorta 
di staffetta gli addetti al cambio dei fondali 
entrano inscena hsi lanciano ali opera 

Lo scenario che si muove d jvanti agli occhi 
dell infiltrato (• spa\entoso Anche perche la 
Vestale- specialmente questa con la regia di 
Liliana Cavani - ha dei cambi di scena molto 
impegnativi tanto che il pnmo intervallo dura 
45 minuti <j il secondo 30 

Al di la del sipario dal quale non esce un 
solo rumore nessuna «damazza immagina 
che qui dietro una bolgia infernale di ottanta 
fra tecnici e macchinisti scomponga e rieom 
ponga archi volte colonne e facciate neoclas 
siche in legno massiccio come fossero costru 
zioni per bambini 

Al microfono la voce di Michele Mercurio 
guida le operazioni invitando ripetutamente 
gli operai «a lavorare in silenzio Ma in t m'a 
tensione fisica ed emotiva I urlo diventa uno 
sfogo necessano «Più in alto più in basso1 

«Avanti indietro1» 
Sale un pezzo di facciata mentre scende la 

volta di un arco I due elementi si incrociano 
ondeggiando a rnezz aria sospesi sulle funi 

Per un attimo il loro moto rallenta e il fiato • 
di chi sta sotto si blocca Poi riprende la corsa 
della volta in direzione palco e della facciata 
verso chissà dove 

Lungo altre funi intanto con la velocita di 
una scarica delinca corrono i sacchi dei con 
trappesi 

Tutto il saliscendi è pilotato da 54 postazio 
ni disposte su tre ballatoi Ognuna di esse è 
contraddistinta da un numero ma soprattutto 
da un cavo attorcigliato ripetutamente ad un 
perno A manovrarlo sono i tecnici col solo 
ausilio delle mani «Eppure-si vanta 1 addetto 
stampa della Scala - abbiamo effettuato i 
e imbi di scena di Ladv Mochetti che prevede 
va 1 ingresso sul palco di una locomo iva più 
rapidamente che ali Opera Baslille dove è tut 
to computerizzato» 

«Uno dei grandi vanlaggi della Scala - prò 
segue il Virgilio che ci guida dietro le quinte -
è la capienza dei depositi Le scene vengono -
come si suol dire - ricoverate in una sorta di 
abside parallela al palcoscenico e di lato nei 
depositi dove un tempo e era 11 Piccola Sca 
la» 

Difatti mentre il fondo oscuro inghiottisce 
gJielementi portanti dell arco in scena nel pn 
mn tempo dai fianchi del palco .wunzuno i tre 
blocchi sui quali poggerà la volta del secondo 
atto Ali estremità svettano dei perni sui quali 
si incastra la cupola 

Su tutta questa bolgia che per I alacrità del 
lavoro evoca certe torri di Babele dipinte da 
Peter Bruegel una sene di stantuffi sbuffano 
un getto di vapore continuo La polvere solle 

vaia da tanto tramestio pò 
Irebbe infatti dar noia ali Ugo 
la dei cantanti 

Tutto è ormai pronto per il 
secondo atto I 'cenici scom 
paiono rapidamente dalla 
scena La loro «opera» si repli 
ehera altrettanto inte usameli 
le durante il secondo intcrv 1 
lo Ma al termine dello spi 

ilo per loro non ei uà 
nessun appl iuso GÌ V 

Alle 18'IO i cronisti coi tac 
cuini quasi vuoti entrano in li 
bnllazione Ir mancanza d al 
tro si avventano sulla cantante 
Marcella Bella anche lei per la 
prima volta alla Scala «per far 
mi un regalo nel giorno del 
quarantesimo compie inno 
Dei Borrelli si ha solo la confer 
ma che «è un habitué della pn 
ma» Poi arriva finalmente la 
«first sciura» col sindaco I abi 
to - lo si sapeva già - era lungo 
e blu con una giacca di lustrini 
11 tutto di Armani lo stilista so 
brio per eccellenza preferito 
dagli insieuri clic vogliono 
scmbr ire chic Sopra il mode 1 
lino Augusta indossa una 
mantella di lana bianca con i 
fiori di castoro «E del mio pel 
lieciaio» dielnar 111 seiur i Co 
me ha dello' «Del mio pelile 
cino» nb idisee Augusta lor 

nientini «Ah ci scusi avevamo 
capito del lino mereiaio Au 
gusta sembra un pesce fuori 
d ili acqua pardon dal Brem 
bo 11 marito la stringe intorno 
ili i vii ì forse per offrire ai fi ì 

sii le immagini dell i limigli i 
modello Più probabilmente 
per guidare la consorte sin irri 
ta in questa ondit idi improv 
visa mondanità Lei perù si 
pTcle lo stesso "Marnili i che 
emozione - esclama dove 
sono i mici figli' I lo pc rso i 
miei figli Poro sii Ila por na 
tini f i qu ISI teneri. / / ì vede re 
quella donni imponente eo 
me un i Haiisfruu tinprowis i 
mente frigilt e stupiti tome 
uni Ninetta di porti ina memo 
ria dav Hill i una damili i con 
11 piuin i 11 sindaco spinge la 
moglie verso I interno del Ita 
tro ma i cronisti e i fotografi 

sono più iccaniti che mai per 
che scarseggia la materia pn 
ma 1 Nobel annunciati non si 
vedono e più tardi arriverà 
compostissima Rita Levi Mon 
lalcini Di politici neanche 
I ombra ad eccezione di Spa 
dolmi che tuttavia si giudica 
un politico non profevsionista 

presente alla pnma perche re 
sto sempre 1 ex direttore del 
Corriere della sera-

Stilisti'Solo Irussardi giun 
to a spettacolo già iniziato 
Non si sa se per maleducazio 
ne o per evisione dalle do
ni inde dti cronisti s intende 
F allor i «Ir illora non ci resta 
i he piangere» si rammaricano 
i giom ilisti che e un pò come 
raccontare questo debutto in 
società della Lega di cui CarniI 
Li Cederna continua «a pensi 
re lutto il peggio» 

Nella foto 
grande 
Karen 
Huffstodt 
Giulia 
nella < Vestale-
Sopra 
il titolo 
un momento 
dello 
spettacolo 
Incasso 
un operaio 
dell Alta 
protesta 
contro i 
licenziamenti 

E in piazza vanno in scena la protesta e la rabbia 
• f i MII.ANO Una piazza blin 
data E un teatro blindatissimo 
Il primo suono che si sente ar
rivando davanti alla Scala é il 
ronzio insistente delle radio di 
poliziotti carabinieri finanzic 
ri Alle tre i Cobas sono già 11 
Iranscnnati a mezza piazza 
con gli striscioni attorno alla 
statua di I eonardo «Alfa 32 
ore per I occupazione» «Tan 
gentopoli perché I avvocato 
no'» «Via gli sfisciacarrozzc 
della Fiat» 

Sul palco improvvisato si al 
ternano gli oratori «Il Comune 
e le istituzioni devono dire da 
e he parte stanno» dicono Pro 
teste contro i sindacati confe 
dorali accusati di fare il gioco 
dei padroni E la richiesta eli un 
gesto preciso di solidarietà la 
riduzione degli orari di lavoro 
a parità di condizioni salariali 
Per evitare la chiusura dello 
stai.. Mmento 

Poi la scenetta II concerto 
per martello seghetto lima 

Piazza della Scala, il giorno più lungo Cobds del-
I Alfa metalmeccanici, giovani del Leoncavallo e 
animalisti tut*i insieme appassionatamente II tanto 
temuto scontro non e è stato anche se I arrivo del 
sindaco Formentini ha scatenato la protesta ma
fioso razzista vergogna buffone 11 tutto prima del 
la notizia dell arresto del segretario amministrativo 
della Lega La solidarietà della Scala ai lavoratori 

ELISABETTA AZZALI 

grimaldello La base musicale 
una gracchiante «Dan/a delk 
ore» dalla Gioconda di POH 
chielli Gli improvvisati profes 
son d orchestra sono tutti ope 
rai e impiegati dell Alfa Ira 
questi due mascheroni di 
gommapiuma che raffigurano 
Agnelli armato di martello e 
Romiti con la chiave inglesi 

Le loro ire si scatenano con 
tro la carcassa di un Alletta 
pescata da uno slasciaearroz 
/e e trascinata in piazza da un 

t union di II Aci «Leeo tome 
11 Fiat sfast 11 It Ulto» A dirigi 
re I orchestra con tanto di 
smoking Piergiorgio Vimtrt i 
ti in irte Mago Barn ib i venti 
cinque anni di Alfa Romeo alle 
sp ille e qu ittro di e iss i intt 
grizione Dopo un eorso di 
k ìtro i Fingi li i deciso di 
e inibì ire I ivoro f i il frei I in 
ce in irli li igiehe e il prtsligia 
tori Per forz i St iva più lem 
pò icasa clic in fabbrica «Co 
me vivo'Oggi ini air ingiù di 

ce ho f itto il ninno a m b i il 
I iSe ila 

A largii da sp ili i quello t hi 
si definisti un impiegalo s ino 
Vittorio Roncorom che con 
un incredibile igilit i si irram 
pica sul tetto dell ì m lethin 11 
mprowisa un b illillo 

Si twn ina il momento degli 
ingressi Mentri li polizia si 
prep ira ni irgm in 1 iss ilio 
dilla folli ai vip I loggionisti 
tlav inti il botti glnno nspon 
dono ptr I ennesima volta ili i 
«ti i un il i eiei vi lontan ehi 
re gol ino I i f I i Cosa ptnsite 
della m uuftsl i/ione ' «l*a m ì 
uilestaz une C1 gius issima eli 
ce I ino qu ileuno ha d i ridi 
re perche gridano ma se non 
urlino ne ssuno li ascoi! i 

Un signore anzi ino lo rim 
Ixtca «Stav ino liccndo ' ip 
|xllo» I ui risponde «Gli ope 
r il ! ippi Ilo lo f inno el i mi si» 
f pochi II iseolt ino Speri i 
mo solo th i ti SII speranza* 

non te rio pere he" 0 Natale si 
io non i reelo i queste e osi 
Spiri imo «Speri nuocile qut 
sto loimcntim t lu s imbri 
I invintort dtll nqu i t ild i 
mvtnti qu ilcos i 1 il! snidi lo 
d i troppo poco obittt i un vi 
t ino «M i il buon giorno si vi 
eli ti il in itimi* 

Un gì sto ili solid ine ta irnv i 
ut Ulto ilo te itro In pi izz 1 e i 
inchi lo striscione di i dipi n 

di nti d 11 i Si il i I- ilsovrintin 
dente ! olitali i distribuisti ili i 
st iinp i il cejmunie ite tilt I im 
I e ni e 1 imi eltll Alf i ive v i ì > 
e ildtggl ito Ne II i se r il i d i 
n uigur i/ione strivi I ont in i 

i nomi dt 11 ente e de i I ivo 
r iton de II i Se ili t sprillili soli 
el iriet i illt n K str inzi di I 
lAlli 

Sento qu isi le e l i ni ise he 
rolli di \t,nellie Romiti h inno 
1 Ile ut st irt eie II que slur i 

Possono mettersi d iv aiti il 
1 ingresso vip ptr elislribuin 

volantini, l̂ a fotocopia dilla 
busti paga medi ì di operaio 
\If i (po to più di un milione al 
intse) finisce i elle in ini di 
t li ganti signore con strascico 
( oint v i il volantinaggio' «Li 
donne sono le più sensibili 
dite un ojxruio ton baffi e 
gì iti i i vinto m i t inii lan 
no finti eli minti Sembri di 
t ln td t re 11 li mosina» Un pò 
più in 11 cominci i 11 seeneg 
kl iti itegli lllllnalisti i ' Ma 
nn i Rip i ili M e m i in lungo 
ìbilo eli velluto viola the bru 

ci i 1 i pt Ile di una ]xivi « i bt 
sti i Arriv mo i isiov mi dtl u n 
Irò sentile Ltoncav ilio 11 
t ru t t io di l l i qut stura Suan 
no in duecento giungono L I 
pò ali i spicciolata l-i barda 
turi e elissita pass ìmont ì 
gii ì senrpe sul viso giublxitti 
ili pi Ile stiv iloni ili ultima 
llioel i t,runge Che gli stilisti 
li innotopi itod i toro 

M i eteu iltenziont un 

gruppi tinsi igit i «C t 1 sniil i 
t o t t il snidato» Formi mini 
sorriso t tri ni ìdue di nti t go 
nlla di proli zie it si i udì d il 
I luto blu La piazza si st iti n i 
Urli insulti slog in ufi rimi 

Espodi li labbia Sul] mtp 
lo con vi i M mzoni un sPjppe 
di tilt^ lini prt mi die tre» li 
tr insiline Arrivi la n li/ 
di II irresto di Pili III l'irti li 
show Pttirdi Inngi l i colorati 
e fumogi ni 1 e iv illi di i i ir i 
bum ri in pira! i si spivi ni mo 
Al snidi lo «Buffoni ni ifie so 
ti ippt udì r imo \ Ikss 
«Bossi t Formi ntiiii t in ti 111 
ni di Mussolini Sdì g io piri l 
rifiuto dt II Ambre gnio Razzi 
sta'» «Signori i hi st iti mir i l i 
do ali i Si ila » grida il Co 
has ltoncav illini mlon mo il 
loro inno di gutrri «M n ili 
I t porte eli I ti itro s timido 
no l'irti 11 inusii i Dopi 
imzz ora in pi izz t e e s i h 
polizia 
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Da questa sera su Canale 5 

Toma Carol 
«donna d'onore» 
• • KOMA G u e r r e tra b o s s 
maf ios i giornalist i d a s s a l t o 
s e n / a m a c c h i a e s e n z a p a u r a 
false s u o r e c h e d i e t ro al ve lo 
c e l a n o c u p i segret i e . sop ra t 
tu t to t a n t o m e l o d r a m m a Ec
c o a voi Donna d onore 2 se 
g u i t o in tre p u n t a t e de l l a mini 
s e r i e p r o d o t t a d a Rete i taha e 
d a l l a T i t a n u s c h e v e d r e m o su 
C a n a l e 5 a par t i re d a q u e s t a 
s e r a a l l e 20 40 in c o n t e m p o 
r a n e a c o n la m e s s a in o n d a 
negl i Stati Uniti 

E già, p e r c h é p r o p r i o o l 
t r e o c e a n o è part i ta la s p i n t a 
p e r r ea l i zza re il sequel de l la
c r i m o s o tv-movie , t ra t to da l -
I o m o n i m o r o m a n z o di Sveva 
Casa t i M o d i g n a m La p r i m a 
p a r t e d e l l a s e n e , infatti, c h e è 
s ta ta t r a s m e s s a in A m e r i c a d a 
u n a s y n d a c a t i o n via c a v o c o l 
t i tolo Vendetta h a reg is t ra to 
u n o s h a r e d e l 17%, r isul ta to 
m a i r a g g i u n t o d a un telefilm 

«Ques t e cifre - d i c e e n t u s i a 
s ta Goffredo L o m b a r d o , de l l a 
T i t a n u s - h a n n o s p i n t o la s o 
c i e t à a m e r i c a n a c h e c u r a la 
r e a l i 7 z a z i o n e negli Usa de l 
film a c h i e d e r c i u n s e c o n d o 
e p i s o d i o È la p n m a vo l t a c h e 
p rodu t to r i a m e n c a n i c o m m i s 
s i o n a n o d i r e t t a m e n t e un p r o 
d o t t o televisivo a l l 'Europa» 
- E vis to c h e a n c h e in Italia il 
tv-movie ( t r a s m e s s o nel 9 0 e 
r e p l i c a t o p e r b e n t re vol te di 
s e g u i t o ) h a a v u t o u n b u o n 
s u c c e s s o e regis t ra to u n o s h a 
re d ' a s c o l t o de l 2 5 64%, i r e 
s p o n s a b i l i Fininvest n o n ci 
h a n n o p e n s a t o d u e vol te Ec
c o a l lo ra t o r n a r e a l la r ibal ta la 
« d o n n a d ' o n o r e » Caro l Alt, ne i 
p a n n i d i s u o r Maria Abi to or
m a i famil iare p e r l 'at tr ice 
a m e r i c a n a , c h e c o l ve lo m o 
n a c a l e è a p p a r s a di r e c e n t e 
a n c h e in Missione d'amore 
a l t r a f o r t una t a m i n i s e n e Finin
vest c h e o r a s ta f a c e n d o il g i ro 

de l l e tv e u r o p e e b u o r Maria 
f u g g e n d o dagl i i t a t i Uniti si è 
n a s c o s t a in un c o n v e n t o in Si 
u l i a d o p o il d r a m m a c o n s u 
m a t o s i p r o p r i o il g i o r n o de l 
s u o m a t r i m o n i o d o p o ave r 
s c o p e r t o c h e il futuro m a n t o e 
I a s s a s s i n o di s u o p a d r e a s u a 
volta c o i n v o l t o ne i loschi traf 
dei d e i b o s s maf 'os i i talo-
a m c n c a n i d e c i d e di ucc ide r 
lo d a v a n t i ali a l t a re F cos i 
scegl ie a n c h e di fuggire nel la 
s u a terra n a t a l e e di l asc ia re 
s u a figlia, a n c o r a in fasce alle 
c u r e di un a l t ro un a n z i a n o 
padrino (Eli W a l l a c h ) di 
quel l i «puri» e da l l a m o r a l e 
' e r r e a c h e s e p p u r e c o m m i s 
s i o n a n o o m i c i d i a g o g o si 
o p p o n g o n o p e r ù ai traffici di 
d r o g a 

Il t e m p o p a s s a il p a d r i n o 
c o n t i n u a c o n le s u e g u e r r e tra 
famiglie rivali (ci si m e t t e di 
m e z z o a n c h e il g i o v a n e n i p o 
te r a m p a n t e in t e rp re ta to d a 
Jus t in Louis - vi r i c o r d a t e // 
pasto nudo'') e de l la d o n n a 
n o n si h a n n o più t r a c c e F ino 
al g i o r n o in cu i e c c o il c o l p o 
di s c e n a e 1 i ng resso ne l la s to
ria de l l e r o e posi t ivo a l to bel 
lo e a i t a n t e a p p a r e Michae l 
O n t k e a n Lo sceriffo di 'twin 
Peaks è s tavolta un g iornal i s ta 
d a s sa l t o c h e g raz ie al le rive
lazioni di u n p e n t i t o si m e t t e 
su l le t r a c c e de l l a be l la s u o r a 
S b a r c a in Sicilia e si t rova p r o 
p r i o nel be l m e z z o de l l a ce r i 
m o n i a p e r la c o m u n i o n e de l l a 
figlia di Carol Alt po r t a t a 11 da l 
s u o p a d n n o S u o r Maria ritro
va la s u a b a m b i n a e il g i o r n a 
lista il s u o s c o o p Ma C u p i d o 
t e n d e il s u o a g g u a t o e il finale 
p o t e t e i m m a g i n a r l o A m m e s 
s o c h e la s t o n a si c o n c l u d a 
q u i p e r c h é se gli indici di 
a s c o l t o s a l i r a n n o a n c h e sta
vol ta u n a te rza se r e di Donna 
d'onore, v e d r e t e n o n si farà 
c e r t o a t t e n d e r e L i Cu G 

Bertolucci a «Mixer» annuncia il terzo atto di «Novecento» 

«Cerca il Budda che è in te» 
Raidue si da al buddismo In occasione dell uscita 
nelle sale de // piccolo Buddha di Bernardo Berto
lucci, sabato prossimo Mixer presenta una puntata 
speciale tutta dedicata all'antica filosofia orientale. 
A partire da un reportage di Paolo Brunatto, girato 
sul set del film del regista emiliano Nel corso del 
faccia a faccia con Minoli, Bertolucci annuncia il 
terzo atto di Novecento e un nuovo film a bassi costi 

GABRIELLA CALLOZZI 

• • ROMA T e l e c a m e r e sul 
set de l Piccolo Buddha D u e 
a n n i di l avoro pe r u n film nel 
l i 'm Dal Nepa l a l la T h a i l a n 
d ia d a i t empl i nascos t i sul-
l l l i m a l a v a fino al r e g n o de l 
B u t h a n u n v iagg io al s e g u i t o 
de l l a t r o u p e di B e r n a r d o Ber 
to lucci p e r a n d a r e al la s c o 
per ta del l un ive r so b u d d i s t a 

D o p o il makmq-olde II pie 
colo imperatore R a i d u e t o r n a 
o r a a p u n t a r e I obb ie t t ivo sul 
lavoro de l g r a n d e regista e m i 
l iano E in o c c a s i o n e del l usci
ta ne l le sa l e de l s u o u l t imo ut-
tess i ss imo film Mixer, docu
menti d autore d à a p p u n t a 
m e n t o a s a b a t o p r o s s i m o 
( o r e 2 0 4 0 ) p t r u n a full im
mersion in q u e s t a ant ichiss i 
m a filosofia c h e d a a n n i e in 
s i lenzio sta f a c e n d o tantissi
mi prosel i t i a n c h e in O c c i d e n 
te 

A f i rmare il r e p o r t a g e intito 
lato Perché Buddha ( c o p r o -
ciotto d a R a i d u e c o n la Bbc e 
già v e n d u t o in 12 paes i stra 
m e r i ) e il regis ta P a o l o Bru 
n a t i o un b u d d i s t a «della pri 
m a ora» al q u a l e Ber to lucci 
d e v e il s u o «contatto» c o n il 
Dalai L a m a «È s t a to p r o p r i o 
P a o l o a d o r g a n i z z a r m i I in
c o n t r o c o n q u e s t u o m o da l l a 
s t r ao rd ina r i a c a r i c a p o e t i c a 
c h e e s p r i m e a t t raverso I a u r a 
- s p i e g a B e r n a r d o Ber to lucci 
d u r a n t e la p r e s e n t a z i o n e de l 

f i lmato alla s t a m p a c h e h a ri
c h i a m a t o p e r s i n o Miche lan
g e l o A n t o n i o n i - E s e n e ! m i o 
film io h o c e r c a t o sop ra t t u t t o 
u n e m o z i o n e c o m p i e n d o 
un o p e r a z i o n e più e l e m e n t a 
r e B r u n a t t o i nvece nel s u o 
r e p o r t a g e è r iusci to a fare u n a 
vera e p rop r i a l e z ione sul b u d 
d i s m o ' Per Ber to lucci infatti 
q u e s t o f i lmato «non è un o p e 
r a z i o n e pubbl ic i tar ia» m a al 
c o n t r a r i o q u a l c o s a in p iù c h e 
r iesce addi r i t tu ra a d in tegrare 
il s u o film «Le t e l e c a m e r e di 
P a o l o sul m i o se t - p r o s e g u e 
Bertolucci - h a n n o a v u t o un 
a t t e g g i a m e n t o v e r a m e n t e 
b u d d i s t a s o n o r isultate q u a s i 
s e m p r e invisibili Per q u e s t o 
h a n n o s a p u l o r u b a r e m o m e n 
ti c h e nel m i o film n o n ci s o 
no» 

I m m a n c a b i l i , po i le d o 
m a n d e al regis ta e m i l i a n o sul
la s u a u l t ima fatica Sul b u d d i 
s m o e sop ra t t u t t o sull i ncon
tro co l Dalai L a m a c h e n o n 
aveva ma i m e s s o p i e d e in u n a 
sa la c i n e m a t o g r a f i c a p r i m a di 
ave r assist i to ne l m e s e s c o r 
s o al la p r e s e n t a z i o n e parigi
n a de l Piccolo Buddha «Que
st u o m o incred ib i le - r a c c o n 
ta Ber to lucci - mi h a fatto s c o 
p n r c il ve ro significato de l l a 
c o m p a s s i o n e u n a p a r o l a c h e 
p e r rag ion i g e n e r a z i o n a l i ave 
v o s e m p r e rifiutato, m a c h e 
o r a h o s c o p e r t o ave re d i e t ro 

Una sena de «Il piccolo Buddha» di Bernardo Bertolucci 

di s é u n a g r a n d e in te l l igenza 
C o m p a s s i o n e vuol d i re a v e r e 
u n a p r o f o n d a c o m p r e n s i o n e 
de l d o l o r e degl i altri E q u e s t a 
i l l uminaz ione la d e v o p r o p r i o 
a lui I n s o m m a Ber to lucc i è 
d i v e n t a t o b u d d i s t a 7 «Non lo si 
d iven t a f a c e n d o s e m p l i c e 
m e n t e un film - r iba t te il regi
sta - D i c i a m o p iu t tos to c h e 
s o n o un amateur s o n o affa
s c i n a t o d a q u e s t a filosofia m a 
sop ra t t u t t o da i l a m a t ibetani» 
Con loro d u r a n t e la p r e p a r a 
z i o n e de l film h a avu to molt i 
con ta t t i mol t i incontr i E a n 
c h e q u a l c h e d i s a p p u n t o a 
p r o p o s i t o d e l t i tolo del s u o 
film «Per q u a l c u n o di lo ro -
s p i e g a - e r a i m p e n s a b i l e af

f iancare la p a r o l a B u d d h a al 
I agget t ivo p i c c o l o Di q u e s t o 
h o p a r l a t o c o n il Dalai L a m a e 
lui s o r r i d e n t e mi b a d a t o inve
c e il s u o a s s e n s o , s p i e g a n d o 
mi c h e in o g n u n o di no i d o r 
m e u n p i c c o l o B u d d h a ' c h e 
d o b b i a m o far risvegliare» 

E poi i proget t i futuri An
c h e di q u e s t o Ber to lucci p a r 
lerà ne l lo s p e c i a l e Mixer ne l 
c o r s o di un faccia a faccia c o n 
Giovann i Minoli Nel s u o c a s 
se t to è in p r o g e t t o p r i m a di 
tu t to il s egu i to di Novecento e 
poi un n u o v o film a b a s s o c o 
s to «Dopo la s u a fuga dall Ita 
ha, d ieci a n n i fa - r a c c o n t a 
Minoli, d i re t to re d i R a i d u e - e 
il s u o rivolgersi ali Or i en t e o r a 

Bertolucci s e n t e il b i s o g n o di 
r i to rnare in pa t r ia Cosi vuo le 
c i m e n t a r s i c o n u n a p i cco l a 
p r o d u z i o n e un p ò p e r r ipren
d e r e la m a n o d o p o i kolossa l 
degl i ul t imi t e m p i D u n q u e 
p e n s a di a m b i e n t a r e la s t o n a 
in T o s c a n a u n a r e g i o n e d o v e 
si i n c o n t r a n o p e r s o n e di v a n e 
naz iona l i t à Ma q u e l l o c h e più 
gli p r e m e è c h e d a q u e s t a s to
ria e s c a u n a g r a n d e voglia di 
vivere» P e r c h é c o m e r a c c o n t a 
a n c o r i Ber tolucci nel faccia i 
faccia «in Italia n o n b a s t a 
me t t e r e in ga le ra d u e c e n t o 
t r e c e n t o politici p e r c a m b i a r e 
le c o s e Bisogna soffermarsi a 
nflet tere Ripart i re d a l l e fon
d a m e n t a e qu ind i dal l u o m o 

UNA CARAMELLA AL GIORNO ( "nitri 12 7TJ I ulti gli 
a r g o m e n t i de 11 i rubrie i de l Dse si \> ul i di u m o r i s m o 
t o n S imona Marchini I a n g o l o eie Ila UH elionu e eie diea 
lo al le malat t ie infettive que l lo del le «delizie p r o p o n e 
una m> r enda tan to ant ic i quanlei g e n u i n a p a m olio e 
p o m o d o r o L | x r finire un be l l i Ic-Uuri // lituo della 
g/wni;/adi Kipling 

DSE-FANTASTICA MLNTE (Maitre / j J 5 , Li psiche e i 
suoi p rob lemi al c e n t r o de ' p r o g r a m m a di ( inzia Tarn 
c h e at t raverso interviste i pe r sonagg i Limosi e brevi se 
q u e n z e di film anal izza il c o m p o r t a m e n t e degli melai 
dui le m a n i e e le fobie da l la p a u r a del dent is ta alla d e 
p ress ione L ospi te di oggi 0 Luc iano Rispoli 

U N O PER TUTTI (Ramno 1135) Punta ta spec ia le d e d i 
c a t a al c r imine minor i le D o p o la c o n d a n n a del babv kil 
ler di l iverpool e I assass in io di un b a r b o n e a Vitr\ sur 
be ine d a parte di un g r u p p o di und i cenn i -Big n e w v il 
q u o t i d i a n o di informazione real izzalo dai ragazzi si o c 
c u p a di babv criminali C o un dibat t i to in tudio c o n 
magistrati d i r f t ton di istituti di p e n a e ex de tenu t i colle
game nti c o n a l c u n e ca rce r i minorili i ta l iane servi/i 111 
m a l i e contr ibut i le le fonic ida i piccoli te le spettatori 

MI MANDA LUBRANO (Raitre 20 30) Disservizi lerrcAian 
sot to i riflettori della t rasmiss ione di «educaz ione civica» 
Gli ospiti di L u b r a n o r a c c o n t e r a n n o le loro o d i s s e e tra n 
lardi manca t i nmbor s i furti e central ini silenziosi Inter 
v e n g o n o il rninostro de i l raspol l i Raffaele Costa e i rap
presen tan t i degli ulenti Per il c ap i to lo trulfc Mene p r e s o 
in e s a m e il «falso bollet t ino c h e molli h a n n o trovalo nel 
la pos ta e p a g a t o p e n s a n d o fosse u n a lassù 

SPECIALE MIXER fRaidue 21 rM) «Pace in P ilestniu si 
intitola lo spec ia le di s tasera m a la p a c e in m e d i o o n e n 
te é tutt a l t ro c h e facile a tre mesi dal la storica stretta di 
m a n o tra Rabin e Arafat nei t f imton o c c u p a l i scor re a n 
Cora s a n g u e e la t e n s i o n e ò alla 11 p r o g r a m m a r ipercorre 
la lunga s tona del conflit to israelo pa les t inese in un col 
l egamen to c o n G e r u s a l e m m e F i a m m a Nicrenstein in 
con t r a diversi e s p o n e n t i intellettuali religiosi de l le d u e 
c o m u n i t à 

MAURIZIO C O S T A N Z O S H O W (Canale 5 23 15) In slu 
d io tra gli altri Renzo Arbore Livia T u r c o ( r c s p o n v . b i l e 
dell a r ea femmini le de l Pds ) gli allori A n d r e a R o n c a t o e 
Lello Arena le m o d e l l e Alessandra Pit talunga e Alc-sun 
d ra Battaglia 

POMERIGGIO INSIEME (Radiodue 1538) l«i s e c o n d a 
par te de i con t en i t o r e ( o r a d inizio 16 30 c i r ca ) 0 ded i 
c a t a a un inchiesta sullo formule rad iofon iche c h e la tv 
h a fatto s u e c o n interventi di autori radiofonici e televisi 
vi In scalet ta a n c h e un intervista al lo s cenegg ia to re ar 
g e m m o Car los Trillo a u t o r e di C\ber\ik nuovo p e r s o 
nagp io a fumetti fresco di s t a m p a in Italia 

( Ioni De Pascale) 

CRAIUNO RAIDUE RAITRE © nini!!!!!!! 
SCEGLI IL TUO FILM 

6.45 UNOMATTINA. Attualità 

«.45-7.30-e.30 T01 FLASH 

8.30 T01 FLASH 

9.35 ILCANEDIPAPÀ. Telefilm 

10.00 TQ1 FLASH 

10.05 ARTE AMERICANA 1930-
1970 

13.00 PAROLE EVITA 

12.30 CHE TEMPO FA 

12.35 LA SIGNORA IN GIALLO. Telo-

film con Angola Lansbury 

13.30 TELEGIORNALE UNO 

13.55 T O I . Treminulidi 

14.00 PROVE E PROVINI A SCOM
METTIAMO CHE? 

14 35 UNO PER Tu n Attualità in-
trattonimonlo con Dodo Colucci 

17.35 APPUNTAMENTOALCINEMA 

17.40 CALCIO. Coppa Uefa Cagliari-
Malines Nel corso della partita 
a l le l8TG1 

18.40 ALMANACCO DEL GIORNO 
DOPO - CHE TEMPO FA 

2 0 . 0 0 TELEGIORNALE UNO 

20.40 OCCHIO ALLA PENNA. Film di 
Michelo Lupo con Bud Sponcer 

* a . 2 5 ABRAMO. Dietro le quinte 

22.50 T O I . Telegiornale 

23.00 MERCOLEDÌ SPORT 

24.00 TQ1M0TTE-CHETEMP0FA 

0.30 DSE. La torma della Terra 

1.00 GIUNGLA DI BELLEZZE Film 

2.50 ~ 0 1 . Replica 

2.C5 ^Tft lCUTO PIÙ BELLO. Film 

5.30 NEL REGNO DELLA NATURA 

5.55 CONOSCERE LA BIBBIA 

7.00 CARTONI ANIMATI 

7.50 L'ALBERO AZZURRO 

6.45 TG 2 MATTINA 

9.05 ACQUA IN BOCCA. Film 

10.30 DETTO TRA NOI MATTINA. 

Conduce Mita Medici 

11.45 DA NAPOLI TG 2. 

12.00 I FATTI VOSTRI. Gioco 

13.00 T02-ORETREDICI 

13.40 BEAUTIFUL. Tolonovola 

14.00 I SUOI PRIMI 40 ANNI Di e con 

EnzaSampò 

14.20 SANTABARBARA. Serie Tv 

15.10 DETTO TRA NOI. Attualità 

17.15 TP 2 TELEGIORNALE 

17.20 IL CORAGGIO DI VIVERE 

6.25 TG3. Edicola 
6.45 DSE. Passaporto 
7.00 DSE. Scuola aperta 
8.30 DSE. Tortuga OOC 
9.00 DSE. Eventi 
9.30 DSE. Storia della lilosolia 

10.00 DSE. Lautunnodel generale 
10.30 DSE. Parlato semplice 
11.30 M0T0RSH0W. Da Bologna 
12.00 TG30RED0DICI 
12.15 DSE. L occhio del faraone 
12.55 DSE. Una caramella al giorno 
13.20 DSE. La biblioteca ideale 

6.30 PRIMA PAGINA. Attualità 

9.00 MAURIZIO COSTANZO SHOW. 
Varietà Replica 

11.30 SPECIALE .DONNA D'ONORE» 

11.40 FORUM. Attualità 

13.00 T05 Telgiornale 

13.25 SOARBI QUOTIDIANI 

13.40 SARA VERO?. Gioco a qui: 

6.30 CARTONI ANIMATI 

9.13 BABYSITTER.Telefilm 

9 ,45 SEGNI PARTICLALRI: 
NIO. Telelilm 

GE-

1 ? J . 2 5 . 
1 3 . 4 5 

DSE. Fantasticamente 
TGR. Leonardo 

14.00 TGR. Telegiornali regionali 
14.10 TG3-POMERIGGIO 
14.40 L'AMORE È UN DARDO!. Ance 

sloneall opera 
15 .10 
15 .40 

MOTORSHOW. Da Boi <• 
TGS SOLO PER SPORT 

16.20 TQSSPORTSERA 

18.30 SERENO VARIABILE 

18.45 HUNTER. Tolelilm 

19.45 TG 2 TELEGIORNALE 

20.15 TG 2 LO SPORT 

20.20 VENTIEVENTI. Gioco 

20.40 L'ISPETTORE DERRICK. Tele 
film La voce dell assassino con 
HorstTappert 

21.50 SPECIALE MIXER. Israole-Pa-
lestina Annovero 

23.15 TG 2 NOTTE-METEO 2 

23.35 NOSTRA SIGNORA DELLA 
GUERRA. Spoetalo di . Ho bisc-
gno di le-

0.20 DSE. Laltra edicola 

0.35 APPUNTAMENTOALCINEMA 

0.40 MOTORSHOW. Da Bologna 

1 7 . 2 0 TGSDERBV 
17.30 VITA DA STREGA. Telefilm 
1 8 . 0 0 
16 .35 

GEO. Documentario 
INSIEME. Attualità 

18.50 TC3 SPORT-METEO 
1 9 . 0 0 TG3 Telegiornale 
19.30 TELEGIORNALE REGIONALE 
10.50 
2 0 . 0 5 

15.00 AGENZIA MATRIMONIALE. At-
lualità con Marta Flavi 

16.00 CARTONI ANIMATI. Ecco Pip-
po' I Putti Taz-mania Balman 

17.55 TGS FLASH 

18.00 OK IL PREZZO È GIUSTO. Quiz 
conlvaZanicchi 

19.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA. 

Quiz con Mike Bongiorno 

2 0 . 0 0 TASSERÀ 

20.25 STRISCIA LA NOTIZIA. Varietà 

20.40 DONNA D'ONORE 2. Film di 
Ralph Thomas con Carol Alt 1" 
puntata 

BLOBCARTOON 
BLOB. Di tutto di più 

20.25 CARTOLINA. Di A Barbato 
20.30 MI MANDA LUBRANO. Viaggio 

noli Italia dei tranelli con Antonio 
Lubrano 

2 2 . 3 0 T03 Telegiornale 
22.45 MILANO, ITALIA. Programma di 

Gianni Riotta 
23.45 ALFRED HITCHCOCK. Telefilm 

0.30 TG3 NUOVO GIORNO 

22.30 SPAZIO 6. Con Enrico Mentana 

23.15 MAURIZIO COSTANZO SHOW. 
Varietà Nel corso del program-
ma allega 00 Tg5 

1.30 SOARBI QUOTIDIANI 

1.45 STRISCIA LA NOTIZIA 

2 .00 TG5. Edicola 

2.30 ZANZIBAR. Teletlln 

1.00 CUORI ORARIO 3.00 TGS. Edicola 

1.15 TENNIS. Coppa Europa a squa 
dre 

2.00 VIDEOCOMIC 
4.30 T 0 1 . Replica 

5 .05 DIVERTIMENTI 

2.45 T02 NOTTE. Replica 

3.00 UNIVERSITÀ. Informatica 

1.10 BLOB. Di lutto di più 
1.25 CARTOLINA. Replica 
1.30 MILANO, ITALIA. Replica 
2.25 SERVICI SECRETI. Replica 
3.50 TG3HUOVOGIORN0 
4,20 SHANGAI SURPRISE. Film di 

JimGoddard 
5.55 SCHEGGE 

3.30 A TUTTO VOLUME 

10.15 STARSKYAHUTCH, Telefilm 

11.15 A-TEAM. Telefilm 

12.15 QUI ITALIA. Attualità 

12.30 STUDIO APERTO 

12.45 CARTONI. Dolce Candy Princi-

peVallanl II librodella giungla 

14.30 NON E LA RAI. Varietà 

16.15 UNOMAHIA. Varietà 

16.30 AGU ORDINI PAPA. Te eli m 

17.15 BENNV HILL SHOW 

17.35 MITICO!. Varietà 

1 7 . 5 0 STUDIO SPORT 

1 8 . 0 0 SUPERVICKY. Telelilm 

18.30 BAYSIDESCHOOL. Tclelilm 

19.00 WILLY, PRINCIPE DI BEL AIR 

-Dilettanti allo sbaraglio-

10.30 STUDIO APERTO 

19.50 RADIO LONDRA. Attuatila 

20.00 KARAOKE. Varietà 

20.25 CALCIO. Coppa dei Campioni 

Barcellona-Monaco 

22.30 SCARBI QUOTIDIANI. Attualità 

23.10 CALCIO. Coppa dei Campioni 

Werder Broma-Anderlechl 

0.55 STUDIO APERTO 

1.05 QUI ITALIA. Attualità 

1.55 RADIO LONDRA. Attualità 

2.10 STARSKYAHUTCH. Telclilm 

3.45 QUI ITALIA. Attualità 

2 . 2 0 A-TEAM. Telelilm 

3.45 QUI ITALIA. Attualità 
4.00 TGS. Edicola 4.00 

4.30 15DEL5°PIANO. Telefilm 

SEGNI PARTICOLARI: 
NIO. Telefilm 

GE-

5.00 TGS. Edicola 

5.30 DOCUMENTARIO 

6.00 TGS. Edicola 

4.30 SUPERVICKY. Telefilm 

5.30 IL PRINCIPE DI BEL AIR. Tele-
lilm 

6 .00 BAYSIDESCHOOL. Telefilm 

6.30 LA FAMIGLIA AMERICANA Te-
lelilm 

7.40 STREGA PER AMORE. Telcno 
vela 

8.00 TRE CUORI IN AFFITTO Tele 
f i lm 

6.30 PICCOLA CENERENTOLA. Te 
lenoveta 

9.00 ANIMA PERSA. Tflenoveld 

9.30 TG4 MATTINA 

9.45 BUONA GIORNATA. Varietà 

10.00 SOLEDAD. Telenovela 

10.30 FEBBRE D'AMORE. Telefilm 

11.15 QUANDO ARRIVA L'AMORE. 

Telenovela 

11.55 TG 4 FLASH 

12.00 CELESTE. Telenovela 

13.00 SENTIERI. Telenovela 

13.30 TG4 Telegiornale 

14.00 SENTIERI. Telenovela 

14.30 IL RITORNO DI MICAELA 

16.00 LA VERITÀ. Quiz 

16.45 IL GIOCO DELLE COPPIE 

17.30 T04 FLASH 
17.35 NATURALMENTE BELLA 
17.45 LUOCOCOMUNE. Attualità 
17.55 FUNARI NEWS. Attualità Con 

Gianfranco Funan Nel corso del 
programma alle 19 TG4Sera 

20.30 RIMIMI RIMINI. Film di Sergio 
Corbucci con Paolo Villaggio 

22.45 RADIO LONDRA. Attualità 

22.50 IL PICCOLO GRANDE UOMO. 
Film con Dustin Hoftman Nelcor-

so del film alle 23 30 TG 4 Notte 

1.30 RASSEGNA STAMPA 

1.40 LUOCOCOMUNE. Attualità 
1.50 FUNARI NEWS. Attualità 
2.50 LA RAGAZZA CON LA VALI

GIA. Film con Claudia Cardinale 

5 .00 LOUGRAHT. Telefilm 

6.00 MURPHYBROWN. Tclelllm 

(JfBKK ooeon & TELE #] RADIO 
7.00 EURONEWS. Tg europeo 

8.30 Al CONFINI DELL'ARIZONA-

Telefilm 

0.30 OHOSTBUSTERS. Cartoni 

12.00 EURONEWS. Il tg europeo 

12.15 DONNE E DINTORNI Rotocalco 

.3.00 TMC SPORT. Rubrica sportiva 

14.00 TMC INFORMA 

14.05 REDS. Film di e con Warren 

Boatty 

17.30 CALCIO. Tenente-Juventus 

19.45 TELEGIORNALE 

20.00 MONDOCALCIO SPECIALE 

2 0 . 4 0 HOMEFROHT. Telefilm 

22.30 TELEGIORNALE 
23.00 MONDOCALCIO Rotocalco 

sportivo 
0.15 LA TOMBA DI LIGEIA. Film di 

Roger Corman con Vincent Pnce 

1.45 CNN. Collegamento in dirotta 

8.00 CORN FLAKES. Appuntamento 
con 'a posta del cuore 

11.30 ARRIVANO I NOSTRI video ita-
liani 

13.00 MECAHITS. Leclassilicho 

14.15 TELEKOMMANDO 
14.30 VM GIORNALE FLASH. Altri ap

puntamenti alle ore 15 30 16 30 
17 30 18 30 

14.35 SEGNALI DI FUMO. Ospiti di 
quesla puntata saranno i «Persia
na Jones» un gruppo rock domen-
z ia l e 

16.00 CLIPTOCLIP Presenta Rosalba 
Peggio 

17.30 ZONA MITO 
18.35 PHIL COLLINS " 
19.00 METROPOLIS. Oggi Metropoli si 

occupa delle vane problematiche 
della società 

19.30 VM GIORNALE 
19.45 THE MIX 
22.00 MARCO MASINI. Concerto 

23.30 VM GIORNALE 

0.30 METROPOLIS. Replica 

15.00 SOQQUADRO Canoni animali 

16.00 QUINCY. Telefilm 

17.00 PASIONES. Telenovela 

18.00 MASH. Telefilm 

19.00 NOTIZIARI REGIONALI 

20.30 SOLO SOTTO LE STELLE. Film 

con Kirk Douglas 

22.30 INFORMAZIONI REGIONALI 

22.55 SPECIALE MOTOMONDIALE 

23.30 CACCIA SADICA. Film 

14.30 UNA DONNA IN VENDITA 

15.45 PROGRAMMAZIONE LOCALE 

17.55 CARTONI ANIMATI 

10.00 LA SIGNORA E IL FANTASMA. 

TeleliImconE Mulhare 

19.30 «U, STARBUCK. Telefilm 

20.30 SUPER HINJAS. Film 

22.20 MIKEHAMMER. Telefilm 

23.20 LA FORTEZZA. Film 

Programmi codificati 

15.25 PAPÀ HO TROVATO UN AMI-
CO. Film con Dan Aykroyd 

17.10 IL GRANDE IMBROGLIO. Film 
conPelerFalk 

18.50 UOMINI AL PASSO. Film 
20.40 NERO. Film con S Castellino 
22.30 BEETHOVEN. Film 

TELE 

cuntmllt 

13.00 ALLEGRO SQUADRONE. Film 
16.00 OLIVERA DIGIT 
21.00 BALLETTI 

18.00 MANNIX. Telefilm 
19.00~TELÉCIORNÀTrnÈGIONALl 
19.30~ROBIN"HOOD7ToTptilm~ 
20.O0-SANDY""BUNCAN~SHOW. Telc-

lilm 
20730~ADDT0"VECCHIQWESY. Film di 

HuqnWilson 
22,30~TELE6rORNALlT5ESTONALI 
2370Q'"LlISPETT0RE"BailEY7Teletilm 
24.00~FUNNYFÀCÉSr TcleTilm' ~ 

14.00 INFORMAZIONE REGIONALE 
17.00 STARLANDIA 
19.30 INFORMAZIONE REGIONALE 
20.30 IL MISTERIOSO CASO DEL DR. 

JOHN HILL. Film con SamElliol 

21.30 UN SALTO NEL BUIO 

22.30 INFORMAZIONE REGIONALE 

ai 
18.00 TGA. Flash news 
20.30 IL SEGRETO. Te la 
21.30 L'INDOMABILE. Telenovela con 

Leticia Calde ron 

RADIOGIORNALI GR1 6.7 8,10 12, 
13, 14, 15, 17, 19 21, 23 GR2 6 30, 
7.30, 8 30, 9 30, 12 30, 13 30, 15 30, 
16 30, 17 30,18 30 19 30, 22 30 GR3 
6 45, 8 45, 11 45 13 45, 15 45, 18 45, 
20 45,23 15 
RADIOUNO Onda verde 6 11 6 56 
7 56 9 66 11 57 12 56 14 57 16 57 
18 56 20 57 2'n 57 9 Radio uno per 
tutti 11 30 Tu lui i figli gli altri 12 01 
Signori i l lustrissimi 14 01 Oggiav-
venne 15 00 Calcio Inter Norwick 
City 17 01 I migliori 23 07 La telefo
nata 23 28 Notturno italiano 
RAOIODUE Onda verde 6 27 7 26 
8 26 9 27 11 27 13 26 15 27 16 27 
17 27 18 27 19 26 22 27 6 II buon 
giorno di Radiodue 9 07 Radioco
mando 10 31 3131 14 15 Intercity 
18 35 Appassionata 22 41 Dentro la 
sera 23 28 Notturno italiano 
RADIOTRE Onda vorde 7 18 9 43 
1143 6.00 Preludio 7 30 Prima pagi-
na 9 00 Concerto del mattino 10 45 
Intorno giorno 14 00 Robert Schu 
mann 16 00 Alfabeti sonori 19 30Ra 
diolre suite 21 00 Opera DOC 23 58 
Notturno italiano 
RAOIOVERDERAI Musica notizie 
informazioni sul traffico 12 50 24 

ACQUA IN BOCCA 
Regia di Dick Clement, con Michael Calne, Valerle 
Perrlne, Brcnda Vaccaro. Gran Bretagna (1985) 97 
minuti 
Prodotto dal l ex beatle George Harnson un demen-
zial-musicale piuttosto sconclusionato Neil isola di 
Gascara tr ivel lando alla r icerca del petrol io si trova 
I acqua minerale La cosa attira un plotone di affaristi 
americani reti tv troupe cinematograf iche e r ivolu
zionari i cerca di avventuro che il governatore Mi
chael Caino riesce a malapena a tenere a bada II tut
to si conclude senza spargimenti di sangue con un 
mega-concerto rock (vero) le star sono Eric Clapton e 
RingoStarr 
RAIDUE 

L'ALLEGRO SQUADRONE 
Regia di Paolo Motts, con Alberto Sordi. Paolo Stop
pa, Vittorio De Sica, Charles Vanel Italia/Francia 
(1954). 90 minuti 
Spreco di qrandi attori italiani e francesi por un copio
ne bri l lanto che fatica a stare in piedi nonos'ante gli 
sforzi Siamo in una al legra caserma non succede 
niente di part icolare e la comicità è affidata al lo sol i te 
situazioni grottesche e a una serie di macchiette piut
tosto prevedibi l i 
TELE + 3 

1 4 . 0 5 REDS 
Regia di Warren Beatty, con Warren Beatty, Diane 
Kealon,Jack Nicholson Usa(1981) 196mlnu*i 
La vera» stona di J o h - Reod e dei dieci giorni che 
sconvolsero il mondo secondo Warren Beatty nella 
doppia veste di regista e attore Tornando a New York 
dopo la rivolta messicana di Pancho Villa il nostro si 
innamora della dolco Louise che ritrova a Pietrobur
go mentre esplode la r ivoluzione d ottobre Molta 
passiono (anche politica) ma pur sempre in contezio 
ne spettacolare 
TELEMONTECARLO 

2 0 . 3 0 RIMINI RIMINI 
Regia di Sergio Corbuccl, con Paolo Villaggio Laura 
Antonelll.JerryCala Italia (1987) >14 minuti 
Una delle tante commedie vacanziero che hanno tatto 
piccoli piccoli gli anni Ottanta col solito c i s t di divi 
comici più o meno televisivi e di bel lone più o meno 
giovani La ' rama e irraccontabile anche perche fatla 
a patchwork con una sene di sketch che st m'recciano 
sulle spiagge della Romagna 
FtETEQUATTRO 

2 2 . 5 5 IL PICCOLO GRANDE UOMO 
Regia di Arthur Penn. con Dustin Hoftman Faye Du-
naway, Martin Balaam Usa (1970) 142 minuti 
Un film che fece epoca r ivoluzionando gì stereotipi 
sull epopea del West o gli indiani cattivi mol lo prima 
di Balla coi lupi • Naturalmente tutto ó visto con gli 
occhi di un bianco ma è un viso pal l ido molto spoeta 
le dato che 6 stato allevato dai Comanche Dopo aver 
sperimentato i metodi del generale Custer avrà le 
idee del ini tvamente chiare 
RETEOUATTRO 

0 . 1 5 LA TOMBA DI LIGEIA 
Regia di Roger Corman con Vincent Price Elizabeth 
Shepherd, John Westbrook Usa (1965) 81 minuti 
Quattro passi nel del i r io in compagnia del duo Cor 
man-Pnce La resa delle atmosfere inquietanti dei 
racconti di Edgard Allan Poe 6 quasi perfetta ussieu 
rata con me/z i minimi (il f i lm e tutto giralo in intorni 
con pochi attori e costi quasi zoro) 
TELEMONTECARLO 

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA 
Regia di Valerlo Zurlini, con Claudia Cardinale Jac
ques Perrin, Romolo Valli Italia (1961) 113 minuti 
Amori malinconici e vita di provincia (siamo a Parma) 
in un vecchio f i lm di Valerio Zurl ini d i r ivedere Clau 
dia Card i ra lc ò Aida ballerina dal passato un pò 
oscuro che fa innamorare uno studente dt b u o n i f i 
migl ia Lui le propone di sndare a vivere insieme M i 
uno dei professori del ragazzo convinco 1e donna a l i 
sciar perdere per non rovinare la cvrnera i l i "—i info 
RETEOUATTRO 
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Al Festival dei Popoli ritoma Un documentario sul contrasto 
Vittorio De Seta: l'autore di «Banditi fra una modernità che è sinonimo 
a Orgosolo » ha girato un film di Tangentopoli e un'antichità 
su una regione-simbolo del Sud contadina che sopravvive a stento 

La rabbia antica della Calabria 
Vittorio De Seta, il regista di Banditi ad Orgosolo, 
torna al cinema dopo dodici anni di silenzio, e lo fa 
con un film-denuncia durissimo. In Calabria, pre
sentato a conclusione del festival dei Popoli a Firen
ze, racconta una terra per cui il processo di indu
strializzazione ha significato solo «guasti e delusio
ni». Il film è un atto d'amore per un popolo che è 
stato discriminato «dal pregiudizio e dal disprezzo». 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
DOMITILLA MARCHI 

• FIRENZE. «Può sembrare 
incredibile, ma in Calabria ci 
sono ancora persone che vivo
no come all'origine dei tempi». 
Inizia con queste parole il viag
gio dt Vittorio De Seta fra le 
asprezze della Calabria, terra 
dove il regista di Banditi a Or
gosolo si e ritiralo a vivere. Il 
suo film, In Calabria, mostrato 
a conclusione del festival dei 
Popoli, e una durissima presa 
di posizione contro l'industria, 
contro il progresso, contro l'a
vanzata del «nuovo», contro il 
capitalismo. Una posizione 
ideologica che può turbare, in
fastidire a momenti, ma che 
non cancella la forza delle pa
role, delle immagini e dello 
sguardo «poetico» di De Scia 
sulla sua terra d'elezione. 

In Calabria, con cui De seta 
rompe un silenzio durato molti 
anni, è un film di denuncia, un 
genere ormai scomparso: forse 
ora sta crescendo un'onda 
rabbiosa fatta di film come Sud 
di Salvatores, ma è una rabbia • 
che non ha nulla a che vedere 
con la lucidità delle Mani sulla 

atta di Rosi ieri, e di un film-
documentario come In Cala
bria, che e stato prodotto da 
Raiuno e Cinquestelle, oggi. 

«Ho cercato di fare un film 
semplicissimo - alferma De 
Seta - perché credo che il ci
nema debba avere una funzio
ne sociale, essere in grado di 
restituire alle persone il senso 
della propria identità». Fedele 
a questa linea, il regista orga
nizza il materiale del suo film 
secondo un manicheismo fe
roce: alterna cosi immagini 
bellissime e sicuramente trop
po idilliache della vita contadi
na, laddove è sopravvissuta, a 
immagini della distruzione 
provocata dall'industria. 

Il lavoro dei contadini sulle 
aspre montagne della Calabria 
6 fatto di corpi e di silenzio; di 
gesti ripetuti infinite volte nel 
rispetto della natura e dell'uo
mo. L'industria avanza, invece, 
con camion infernali che sem
brano usciti da Duel di Spiel
berg, assorda con le sue ruspe, 
violenta la natura con le sue 
seghe elettriche e, poi, abban-

Vittorio De Seta sul set del documentano «In Calabria» 

dona questa lerra stuprata in 
cerca di altri luoghi da sfrutta
re. Quello che si lascia dietro 6 
un silenzio diverso dal silenzio 
dei contadini: e il silenzio del 
polo siderurgico di Gioia Tau
ro, mai finito perché di acciaio 
sul mercato ce n'e in eccesso, 
il silenzio di banchine, tralicci, 
cavi e macchine lasciate ad ar
rugginire al vento con il loro 
carico di sangue e sogni. 

•In tutti questi anni mi ha 
colpito la coltre di disprezzo, 
di ignoranza e di pregiudizio 
che grava sulla Calabna», dice 
De seta. Il suo film vuole resti
tuire la dignità a un popolo 

che invece, mostra il regista 
con le sue immagini, ù laborio
so, pacifico, solidale. «Il male, 
la mafia - continua De Seta nel 
commento del film - non sono 
forze ataviche, ma sono arriva
te con il progresso. Con l'indu
stria la mafia e diventata im
prenditrice. Tutto e comincia
to quando i conladini hanno 
lasciato le loro terre e sono an
dati nelle fabbriche, si sono 
ammassati nelle città. Le città 
non hanno senso. La genie 
non si conosce più, non si sa
luta più, 0 ostile». 
, De Seta condensa nel com
mento la sua rabbia, il suo 

sconforto, la sua denuncia. Ma 
le immagini sono eloquenti' 
fabbriche abbandonale, mon
tagne erose dalla follia del-
l'«uomo industnale», città che 
sembrano alveari disumani, 
snodi autostradali degni di una 
metropoli statunitense ma qui 
del tulio inutili; e, dall'altro lato 
della «barricata», paesi aggrap
pati alla roccia, pendici di 
monti coperte di neve, boschi 
immacolati di castagno, pasto
ri che fanno il formaggio con le 
mani, donne che tessono e 
che riempiono di carne maci
nata il budello per fame salsic
ce, ti poi le feste paesani' e le 

processioni per i santi, ron la 
loro funzione catartica: come 
ni Viaggio in /to/i«di Rossellini, 
vediamo la calca soffocante, 
tribale, e la genie che balla go
mito a gomito con gli zingari 
che, ovunque tenuti a disian
za, qui vengono accettati. 

In questa sua invettiva, lorse, 
De Seta si lascia trascinare un 
po' troppo, fino a osservare 
con occhio critico perfino l'u
niversità della Calabria ad Ar-
cavacata, per il regista troppo 
moderna e tecnologicamente 
spaesante, ma che, a noi sem
bra, meriterebbe invece un po' 
di entusiasmo. Eppure 0 in
dubbio che diciro a quei co
lossi abbandonati come relitti 
da una società ingorda si sono 
consumale, in pane sulla pelle 
dei calabresi, in parte con la 
loro complicità, le orge di po
tere e di mazzette dell'era Tan
gentopoli. 

«I miei primi lavori - dice De 
seta - erano senza commento, 
come se mantenessero una 
(orma di nostalgia rassegnata 
per un mondo che già allora 
sembrava destinato a sparire». 
Ora questa nostalgia è diventa
ta rabbia, denuncia. Ha biso
gno di parole dure, di posizio
ni chiare, anche a rischio di es
sere rigidi, semplicistici, dog
matici. «Certe cose bisogna dir
le con forza - conclude il regi
sta - altrimenti non li sente 
nessuno», E respinge le accuse 
di moralismo, venute anche 
dalla sinistra' «Meglio essere 
grossolani e maldestri, i.ia dire 
con chiarezza». 

Bruno Gaburro: «Critici, non fate i cattivi» 
ELEONORA MARTELLI 

Vanessa Gravina 

m ROMA. Puntuale come 
sempre arriva il film vacanzie-
ro-natalizio. Quest'anno è la 
volta di Abbronzatissimi 2. Un 
anno dopo, che uscirà nelle 
sale intorno al 20 dicembre. 
Una commedia leggera, più o 
meno volgare, buona per met
tere insieme qualche miliardo, 
due risate e buonanotte. «Ma 
per pietà, dite ai critici di non 
andarla a vedere. Scriverebbe
ro solo cose terribili, L'anno 
scorso ho passato un Natale 
orrendo, proprio per tutte le 
cattiverie che sono state scritte. 
Non sono film da sottoporre a 

critica. Ci vada quel pubblico 
che ha voglia di distrarsi un 
po'...». L'implorazione giunge, 
inaspettata, dallo stesso regista 
Bruno Gaburro alle prese con 
la presentazione alla stampa 
dell'ennesima pellicola com
merciale formato festivo. Non 
sa bene cosa dire. Con l'aria di 
chi è 11 per caso, offre all'atten
zione dei cronisti tutta una se
ne di annotazioni sul difficile 
rapporto regista e film. Si di
stingua, chiede, tra chi è auto
re del proprio film ed il regista 
esecutore di progetti altrui 

(leggi: dei produttori). E 
quanto a me, non mi si giudi
chi per questi film «che, sia ben 
chiaro, sono'felicissimo di aver 
fatto, ma nei quali io non ci so
no». E, se proprio mi si deve 
giudicare, sottointende, allora 
lo si faccia in modo adeguato, 
In Abbronzatissimi2, più anco
ra che nel primo della serie, 
Gaburro rivendica a sé almeno 
una certa professionalità. «Per
ché, per esempio, se un critico 
vuole proprio parlarne, non 
guarda i movimenti di macchi
na? Non sottolinea come sono 
diretti gli attori? A chi serve co
gliere (e addebitarmi) la ba
nalità della trama? Tanto quel

la non si può cambiare...». 
E cosi due o tre cose, sul film 

in questione, infine le dice. 
«Sono riuscito a fare un film 
pulito, chiaro, ad evitare cadu
te di gusto», spiega Gaburro. 
«Non ci sono grossolanità. E 
poi qucsla volta ci sono le sto
rie, mollo precise, con un ini
zio ed una fine. Sono molto 
belle. Insomma, una comme
dia che non si basa, come ne
gli anni passati, su quella co
micità grossolana delle paro
lacce, venuta su con questa 
generazione di comici. E una 
commedia di situazione». E le 
situazioni sono quelle che si 

snodano sullo sfondo di un 
lussuoso Grand I lotel, dove ar
rivano per le vacanze più cop
pie vanamente assortite. Vi si 
aggirano, si incrociano, nasco
no strane situazioni ed equivo
ci divertenti. Alla fine dei gio
chi, ciascuno ne uscirà un po' 
cambiato. -

Prodotto dai Cecchi Con per 
la Penta Film, realizzato in una 
versione televisiva di due ore e 
quaranta ed in una, più corta, 
per le sale, il film ha fra gli in
terpreti l'immancabile Jcrry 
Cala. E poi Vanessa Gravina, 
Eva Grimaldi, Piermaria Cec
chini, Mauro Di Francesco e 
'Valeria Marmi. 

È morto a 84 anni l'attore Usa 

Ameche, il baffo 
che conquista 

Era uno degli «elegantoni» di Hollywood, specializ
zato in ruoli da seduttore e giovane distinto. Don 
Ameche (all'anagrafe Dominic Felix Amici) è 
morto a 84 anni ucciso da un tumore. Era nato a 
Kenosha, Wisconsin, figlio di un emigrato marchi
giano. Negli anni Ottanta aveva vissuto una secon
da giovinezza, girando Una poltrona per due di 
Landis e soprattutto Cocoon di Ron Howard. 

MICHELEANSELMI 

• • È morto a 81 anni, esat
tamente come il padre un 
marchigiano scampato alla 
battaglia di Addis Abeba che 
s'era rifatto una vita a Keno
sha. nel Wisconsin, aprendo 
un saloon. Don Ameche in 
realtà si chiamava Dominic 
Felix Amici, ma gli americani 
faticavano a pronunciare cor-
lettamente quel cognome e 
così s'era resa necessaria la 
leggera traslitterazione. Del 
resto, l'attore non si sentiva 
italo-americano, almeno nel 
senso classico del termine: al 
cinema era diventato famoso 
interpretando parti di dongio
vanni sofisticato e spiritoso, 
slruttando il suo fisico slancia
to e quei mitici baffetti sottili 
diventali un marchio di fabbri
ca (un po' come i capelli im
brillantinati di Robert Taylor). 

Curiosamente piaceva a 
due fasce di pubblico anagra-
ficamente contrapposte. Le 
persone più anziane lo ricor

davano per i film girati negli 
anni Trenta e Quaranta, quan
do Don Ameche era diventalo 
una presenza costante nelle 
commedie hollywoodiane di
stribuite anche in Italia. Il pùb
blico più giovane l'aveva sco
perto invece una decina d'an
ni fa, quando John Landis s'e
ra ricordato di lui, ormai inatti
vo da anni, per affidargli la 
particina del furbo capitalista 
di Una poltrona per due. Una 
rinascita» professionale che gli 
aveva regalato addirittura un 
Oscar, alla categoria «miglior 
attore non protagonista», per 
la prova fornita in Cocoon 
(era uno dei vecchietti alle 
prese con la fontana della gio
vinezza). 

Il suo primo successo risali
va al 1936: Henry King l'aveva 
voluto per un ruolo di primo 
piano nel remake di Ramona, 
accanto a Loretta Young. Ve
niva da Broadway, dove s'era 
imposto come vedette di spet-

Don Ameche 
in una scena 
del film 
••Le cose 
cambiano» 
di Mamet 

tacoli musicali e radiofonici 
dopo aver abbandonalo gli 
sludi in giurisprudenza. Messo 
subito sono contratlo dalla 
20lh Century Fox, Ameche si 
impone rapidamente in parti 
di giovane distinto yll cavalie
re dello s;xizio, dove e Ale
xander Graham Bell, l'inven
tori' del telefono), senza di
sdegnare ruoli in costume 
(DArlagnan e i tre mo^cliettie-
ri). E sempre nel 1939 si misu
ra anche con una parte dram
matica, distinguendosi nel 
cast di L'incendio di Ciuccio 
Ma e nella commedia che 
Ameche continua a olfnre il 
meglio di sé, come attesta 1M 
signora di mezzanotte di Mit-
chell Leisen, accanto a e lu
dette Colbert, e soprattutto II 
cielo può attendere di Lubit-
sch, nel quale Ameche regala 
al personaggio del playboy 
impenitente Van Cleeve un 
tocco di spiritosa malizia. 

Il dopoguerra non porta for
tuna all'attore, che con gli an
ni Cinquanta preferisce dedi
carsi alla televisione compa
rendo in vane sene per fami
glia. Pur appartenendo alla 
categoria dei David Niven e 
dei Cary Grani. Ameche viene 
lentamente estromesso dal gi
ro che conta, e finirebbe in tri
stezza la propria carriera se 
Landis non lo recuperasse nei 
pnmi anni Ottanta. Per lui é 
quasi un sogno. In rapida suc
cessione vengono Una poltro
na per due, Cocoon di Ron 
Howard, soprattutto Le cose 
cambiano di David Mamet. 
Nel ruolo di un povero lustra
scarpe assunto per fingersi ca-
pomafioso. Ameche trasporta 
nel film una malinconia cre
puscolare, riscaldala da uno 
stupore comico ben tempera
to, che gli vale un premio alla 
Mostra di Venezia del 1088. 
Volato al Lido per sostenere il 
film si ntrovò assediato dai 
cronisti come ai tempi d'oro 
di Hollywood e rispose signo
rilmente a ogni domanda, iro
nizzando sul linguaggio scur
rile assunto dal cinema. Or
mai era tornato sulla eresia 
dell'onda, anticipando la se
conda giovinezza di illustri 
colleglli (e coetanei) come 
Jessica Tandy, Art Camey, 
George Burns. Il suo ultimo 
film nsale all'anno scorso, pri
ma che il tumore l'aggredisse. 
Era Guai in famiglia, il primo 
dei tre sfortunati titoli PentA-
merica, nel quale si divertiva a 
fare il padre gioiosamente 
maldestro che distruggeva la 
vita di Tom Selleck. Brutto 
film, ma lui vi portava dentro 
una ventata di senile pazzia. 

1.632 sono infatti i metri quadrati di superficie dello stand 

Peugeot. Uno spazio pieno di novità, di giochi, di sport. 

Ammirerete le nuove sportive Peugeot: al vertice la 306 S16 

2.000 ce, 16 valvole, 155 CV DIN, e la grintosissima 106 x W d C J L » 0 ^ > « ^ O U O X J J L J L X J L C J I I V J L 

vi aspetta 

al Motor Show di Bologna, 

16 a n n i . Come vedete abbiamo pensato proprio a tutti. E a 

tutto. Infatti non poteva mancare il vero sport: vedrete in pista 

le vetture Peugeot e i piloti che si sono maggiormente distinti 

nelle attività agonistiche di quest'anno. Il 7 e 8 dicembre 

Ral lye , 100 CV DIN in 1.294 ce. Vi presenteremo due ante

prime: la bellissima 3 0 6 C a b r i o l e t ed il motore Peugeot 

per non mancare, 

V10 che equipaggerà la Me Laren di Formula 1 nella prossima stagione. Giocherete 

con noi al Peugeot Top Q u i z , oltre 100 domande per misurare la 

vostra abilità. Andrete a Peugeot City, una vera zona urbana 

con tanto di segnaletica, per provare le nuove Peugeot. Tra queste 

le 106 Palm Beach e Kid, adatte ai n e o p a t e n t a t i , che in 

questo caso potranno essere provate anche da chi ha solo 

le 405 ufficiali del Campionato Italiano Velocità Turismo 

gareggeranno nel Touring Car Trophy. Negli stessi giorni 

saranno in pista le 106 Rallye per confrontarsi nel P e u g e o t 1 0 6 Top 

C u p , che proseguirà l'I 1 e il 12 dicembre. Dire la verità, non vi 

sembrano buoni motivi per non mancare al lo stand Peugeot"? 

Padiglione 27 
Motor Show di Bologna 
4 - 1 2 dicembre 

PEUGEOT 



njiwm-22 la Borsa S UH i 

M i lidi 
i I l'I 

FINANZA E IMPRESA 

• ItSD PETROLIFERA. Per «li 
11 000 dddt t t i del l industria petrolifer > 

p m ì t j i_ staid definitd la piatuifornid 

di rumeno del ceni in scjc len/a il 

prossimo i\ dicembre e presentata 

ali Unione petrolilerd ed dlld hederchi 

in co per i settori del petrol io lubnfi 

cdnt i e i?pl Le neh teste indicate nel 

settembre scorso da h lcea Flerica ed 

Uilpern sono state discusse e perfe/ io 

nate nelle assemblee In sintesi la 

piati iforrna indica I obiettivo stratesi 

c o delle 3G ore settimanali per i giornd 

l i t r i da raggiungere in sintonia con il 

regime di orano degli altri paesi euro 

p t i i>i rivendica una riduzione di 30 

ore annue (cioè raggiungere le 229 

giornate lavorative) per i lavoratori tur 

insti fina.li//dUi alla costruzione della 

5- squadra organica su una precisa d t 

[mi / ione d i schemi d i turno 

• BA I -POP LECCO. •Stiamo pen 

sanclo alla possibilità d i u n i fusione 

tra la Bai e la Popolare d i Lecco raj 

non abbiamo ancora preso alcuna de 

cisione molto dipenderà dal risultato 

dell opa" Cosi Ulrich Weiss responsa 

bile dell area italiana del consiglio di 

gestione della Deutsche B i n k ha 

commentato i piani della pr ima banca 

privata tedesca per la sud ult ima ae 

quis i / ione in Italia la Bancd Popolare 

d i Lecco di cui ld Deutsche bank ha d i 

recente acquisito una quota del 58 n 

• GAZZONI -SANDOZ. L acquisto 

del 50 1 1 del o p i U i l e della Ga / /on i 

spa da parte del la Sando/ Pharrna non 

determina la costituzione o il rafforza 

mento di una posizione dominante e 

non danneggia la concorrenza F 

quanto ha stabilito I Autor td Antitrust 

ch iudendo I istruttore relat ivi II setto 

re interessato alla concentrd/ ione e 

quel lo delld comniercidl iz/dzione at 

trdverso il canale farmaceutico e ali 

mentare della lecitina di soia un inte 

gratore alimentare con proprietà ari 

tiossidanti 

Piazzaffari col vento in poppa 
Credit risale e la Fiat vola 
^ • M I L A N O Un litro progrcs 

so per il listino d i Pia/Zd Affari 

e un dltra giornata di scambi 

intensi Gli ordini di acquisto 

sono stati consistenti sopranni 

to sui titoli bancari delle priva 

t iz /a / ion i e su quell i telefonici 

secondo gli operatori dell i 

Borsa di Mi 'ano il flusso di de 

naro è arnvato anche dagli in 

vestiton d oltreoceano V m 

prc secondo gli intermediari il 

risultato finale è stato legger 

mente ndimensiondlo ddll i 

debolezza delle altre Borse eu 

ropee (dopo le difficolta d in 

tesa sul Gatt I accordo sul 

commerc io mondiale) e sul 

fronte interno dal l avvicinarsi 

delle seaden/c tecniche La ri 

sposta premi in calendario per 

lunedi 13 si annuncia infatti 

molto voluminosi 
L indice Mib ha chiuso ieri 

con una crescita dell 1 di per 

cento i quotd 1 2(>0 (p iù 20 

per eente) d i l i ini/ ir c i - l l an 

no) I indice Miblel si e- ap 

prezzato dello 0 05 percento a 

10 078 Gli scambi sono appar 

si in l ie\o calo rispetto ai 031 

miliardi di controv dorè dell ì 

vigilia Sotto i riflettori le Credi 

to Italiano spinte dalle NOCI 

della chiusura antieipdtd del 

col locamento I titoli della 

b i n c d in corso d i p m itizzd 

zinne l id i ino 'atto un balzo del 

1 15 per cento a ciuota 2 3 iG 

Positive anche le (.onnt nenie 

s t e . i l 718 (pm 1 38) Intcres 

se incora sostenuto per le f iat 

(oltre IG mil ioni di eirdinane 

tr insilate sul circuito telemati 

co ) scambiate a A Z2S con un 

progressei del 2 <10 

I ra gli altri titoli guidd le Gè 

nerali sono state richieste a 

38 010 lire (p iù 1 51 per cen 

to) le Olivetti a 1 890 (p iù 

3 111 mentre le MediobdiiCd 

hdi ino ceduto lo 0 Gì d 137SO 

Positivi i Vdlon del settore tele 

fonico le Sip sono rimbalzate 

del ì 00 a 3 285 le Slel hanno 

guadagnato il 2 01 a 3 801 le 

Itacable il 2 51 a 8 1 % Nel re 

sto dell i quella p o c o s c d m b i i 

te le 1 erfm in Cdlo del 2 8G a 

29 860 cedenti inci le lo Mon 

tediseli a 708 7 (mene) 0 35 j 

Al listino in forte crescila i titoli 

Bua con le ordinarie in rialzo 

del 6 55 percento a 3 580 lire e 

le pnvi legnte volate a 1 331 

(p iù 15 2-1) 
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B E N E T T O N G S P A 

C A R T S O T T B I N D A 

C I R R I S P P N C 

C I R C O M P I N D R I U 

C I R I O B E R T D E R I C A 

C R E D I T A L I A N O 

C R E D I T A L I A N O R P 

E D I S O N 

E D I S O N R I S P P 

E U R O P A M E T L M I 

F E R R U Z Z I F I N 

F E R R U Z 7 I F I N R N C 

FIAT 

FIATPRIV 

FIATRISP 

FIDIS 

FONDIARIA SPA 

GEMINA 

GFMINARISPPNC 

GENERALI ASS 

GOTTARDO RUFFON 

IFIPRIV 

IFILFRAZ 

IFILRISPPORTFRAZ 

IMM METANOPOLI 

ITALCABLE 

ITALCABLERISP 

ITALC6MENTI 

ITALCFMENTI R 

ITALGAS 

I l A L G b L 

ITALMOB RE 

ITALMOBRERNC 

MARZOTTO 

MEDIOBANCA 

MONTEDISON 

MONTEDISON RNC 

MONTEDISON RCV 

NUOVO PIGNONE 

OLIVETTI ORD 

OLIVETTI PRIV 

OLIVETTI RIS PNC 

PARMALAT FINAN 

PARMALATF 1GE94 

PIRELLI SPA 

PIRELLI SPA RNC 

RAS PRAZ 

RAS RISPP 

RATTI SPA 

RINASCENTE 

RINASCENTE PRIV 

RINASCENTE RNC 
SAI 

SAI RISP 

SAN PAOLO r o 

SASIB 

SASIBRISPNC 

SIP 

SIPRISPPORT 

SIRTI 

SME 

SNIABPD 

SNIA BPO RNC 

SONDEL SPA 

SORINBIOMFDICA 

STfcT 

STETRISPPORT 

TORO ASS ORD 

TORO ASS PRIV 

TORO ASS RISPP 

1640 

1381 

25019 

305,7 

796,9 

1477 

930 j 

2350 

2097 

7041 

5010 

500 1 

29666 

441 3 

4 2 1 4 

2 1 1 5 

2204 

3622 

11737 

1302 

1089 

37999 

1080 

15228 

5250 

2776 

1249 

8187 

t>833 

9984 

5653 

4861 

1503 

32088 

1-144 

8172 

13886 

761,7 

559,5 

960 

5 8 3 6 

1911 

1 5 4 1 

1 2 4 2 

2 0 5 7 

' 9 9 6 

1 9 9 4 

1 2 1 5 

2 6 3 8 4 

1 4 9 2 5 

2 3 7 7 

7 8 1 7 

3 8 0 0 

4 4 4 9 

1 9 4 7 3 

8 9 5 4 

9 9 3 8 

7 5 3 6 

5 6 0 4 

3 3 0 8 

2 7 4 2 

9 0 5 7 

3 5 9 / 

1 3 1 6 

8 2 6 6 

1696 

4 4 0 0 

3 8 1 7 

7 9 4 3 

2 8 4 3 5 

1 1 9 1 6 

1 0 Ì J / 

0 , 7 0 

OJW 

0 1 7 

- 1,74 

0 9 1 

1 21 

3 4 6 

0 0 0 

0 2 0 

0 ,55 

0 5 4 

0 6 5 

0 3 6 

0 09 

2 70 

1,30 

0 J 

4 3 8 

1,89 

0 b 4 

135 

0 48 

1 67 

2 08 

0 59 

1 9? 

1 95 

1,54 

1,67 

1,40 

0 45 

0 22 

3 8 4 

2,05 

3 08 

0 76 

0,80 

1 55 

3 35 

0,03 

- 0 23 

2,46 

o-„ 
0, 6 

1 5 2 

4 9 3 

0 , 4 3 

1,19 

0 , 3 2 

0 0 0 

0 , 6 0 

3 , 1 8 

3 ,07 

1,42 

0 , 5 3 

0 , 4 5 

2 ,41 

0 74 

1,20 

0 , 6 5 

1 14 

0 ,29 

0 , 8 3 

2 7 1 

0 7 3 

0 , 0 8 

0 , 5 8 

0 18 

3 , 8 8 

2 , 7 6 

0 10 

0 8 0 

1 4 9 

0 5 3 

1 11 

0 , 0 0 

1 6 6 

1,11 

0 3 7 

0 5 4 

1,55 

1 4 1 

OBBLIGAZIONI 

Titolo 

A/Fb 85/95 2 IND 

AZF5 8S/003IND 

ENTEFiSemgb". 

ENTC FS 88/96IND 1 

ENTE FS 39/99 INO 1 

ENTEF595SSC ND1 

ENTtFS90/9813% 1 

ENTE F i 90 00 INDI 

ENTCFS9ZMIND 

ENEL 74/94 9 , 

ENEL 85/95 UNO 

er 

109 13 

irvioo 

I0Z0O 

101 58 

10100 

102 90 

11058 

102 44 

00 19 

10J90 

109 50 

p ix: 

1(N 05 

09 00 

102 00 

102 08 

10100 

102 94 

10918 

10150 

100 90 

105 90 

110 30 

TITOLI DI STATO 
T l o l o 

CCTECU30AG949 65% 

CCTECU86/94 6 9% 

CCTECU86/94B75% 

CCTCCU87/94 7 75% 

CCT ECU 89/94 9 9% 

CCT ECU 89/94 9 65% 

CCT ECU 89/94 10 15% 

CCT ECU 89/95 9 9% 

CCT ECU 90/9512% 

CCT ECU 90/9511 15% 

CCT ECU 90/95 11 55% 

CCTECU91/9611% 

CCT ECU 91/96 10 6% 

CC1 ECU 92/95 11 25% 

CCT FCU 92/97102% 

CCTECU92/97 10 5% 

CCTECU93DC8 75% 

CCTECUNV94 10 7% 

CCT ECU 90/9511 0% 

CCT 15MZ94IND 

CCT 18FB97 IND 

CCT 19DC93CVIND 

C C AG95IND 

CCT A C * I N D 

CCT AG97IND 

CCT AG98IND 

CCT AG99IND 

CCT AP94IND 

CCT AP95IND 

C d AP96IND 

CCT AP9/ IND 

CCT AP98 INO 

CCT AP99IND 

CCT DC95IND 

CCT DC95EM90IND 

CCTDC96IND 

CCTDC98IND 

CCTFBO0IND 

CCT FB94 IND 

CCT FB95IND 

CCT FB96IND 

CCTFB96EM91IND 

CCT FB97 INO 

CCT F899 IND 

CCT CEDO INO 

CC1 GE94IND 

CCTGE95IND 

CCTGE96IND 

CCTGE96CVIND 

CCTGE96EM91IND 

CCT GE97 IND ' 

CCT GE99 IND 

CCT GN95IND 

CCT GN96 IND 

CCT GN9/ IND 

CCT GN98 IND 

CCT GN99 INO 

CCT LG95IND 

CCT LG96EM90IND 

CCT LG96IND 

CCT LG97 IND 

CCT LG98 IND 

CCT MG00 IND 

CCT MG95 INO 

CCT MG95CM90IND 

CCT MG96IND 

CCT MG97IND 

CCT MG98IND 

CCTMG99IND 

CCT MZ0OIND 

CCT M/94 IND 

CCT MZ95IND 

CCT M/95 EM90 INO 

CC1 MZ96IND 

CCT MZ9/ IND 

CCT MZ98 IND 

CCT MZ99 IND 

CCT NV94IND 

CCT NV95IND 

CCT NV95EM90IND 

CCT NV96IND 

CCT NV98IND 

proz/o 

100 8 

96 3 

98 5 

99 25 

100 7 

100 

103 5 

103 5 

105 

105 8 

107 45 

1065 

104 55 

104 85 

109 

114 

9 6 5 

104 

105 7 

100 25 

100/5 

100 1 

101 15 

101 5 

101 66 

100 25 

100 35 

100 45 

100 8 

1009 

1008 

1006 

1003 

1 0 0 / 

100 8 

101 05 

100 4 

100 35 

100 1 

101 1 

1012 

101 15 

100 7 

1004 

100 3 

100 

100 45 

100 4 

100 6 

100 85 

100 3 

10015 

101 1 

101 7 

101 7 

100 45 

1004 

101 2 

1006 

101 5 

101 9 

100 2 

100 3 

100 65 

100 75 

100 95 

101 15 

100 3 

100 4 

100 4 

100 2 

100 65 

100 8 

100 95 

100 75 

1003 

100 25 

100 5 

100 b 

100 75 

100 6 

100 i 

var % 

0 30 

-071 

0 30 

0 0 0 

-0 69 

1 14 

0 78 

1 06 

000 

0 4 / 

-4 02 

000 

2 74 

0 05 

0 69 

0 88 

-0 21 

2 53 

1 26 

-0 10 

0 20 

0 00 

0 05 

0 59 

0 49 

0 20 

0 35 

0 15 

0 30 

0 10 

0 05 

0 35 

0 10 

0 30 

0 05 

0 35 

0 25 

0 25 

000 

0 10 

0 55 

000 

0 10 

0 30 

0 20 

0 20 

0 10 

010 

0 00 

0 25 

0 25 

0 15 

015 

0 39 

0 20 

0 35 

0 15 

0 05 

0 10 

0 15 

0 10 

0 05 

0 25 

0 05 

0 00 

0 10 

0 15 

0 25 

0 20 

0 30 

0 10 

0 05 

0 15 

OOj 

0 20 

0 30 

0 20 

000 

0 25 

0 10 

0 20 

0 / 5 

CCT NV99IND 

CCT OT94IND 

CCT OT95IND 

CCT OT95EMOT90IND 

CCT OT96 IND 

CCT OT98 ND 

CCT ST94IND 

CCT ST95IND 

CCT ST95CMST90IND 

CCTST96IND 

CCTSTJ7IND 

CCT ST98IND 

BTP 16GN97 12 5% 

BTP 17GC9912% 

BTP 18MG99 12% 

BTP 18ST98 12% 

BTP 19MZ9812 5° ( 

BTP 1FB94 12 5% 

BTP 1GE0212% 

BTP 1GE0312% 

BTP 1GE94 12 5% 

BTP 1CE94EM90 12 5". 

BFP 1GL\96 12% 

BTP 10.EO612 5 

BTP 1GE9-12% 

BTP 1GL98 12% 

BTP *GE98 12 5% 

BTP 1GN01 12% 

BTP 1GN94 12 5% 

BTP 1QN96t2% 

BTP 1GN9 1/5" , 

BTP 1LG94 12 5". 

BTP 1MC0212% 

BTP 1 1G94EM9012 5% 

BTP 1MG96 11 5% 

BTP 1MG9/12% 

BTP 1MG9811 5% 

BTP 1MZ01 12 5% 

BTP 1MZ0311 5° 

BTP 1MZ94 12 5% 

BTP 1MZ96*2 5% 

BTP 1MZ96EM9J11 5% 

BTP 1MZ981I 5% 

BTP 1NV94 12 5% 

BTP 1NV9612% 

BTP 1NV97 12 5% 

BTP 10195 1 / % 

BTP 1ST0112 . 

BTP 1ST0212% 

BTP 1ST94 12 5". 

BTP 1ST9612% 

BTP 1ST97 12% 

BTP 20GN98 12% 

CASSA DP CP9710% 

CCT GE94BH13 95% 

CCT GE94USL13 95% 

CCT LG94AU709 5% 

CTO 16GN9612 5% 

CTO 16AG9617 5% 

CTO 16MG96 17 5% 

CTO 17AP9/12 5% 

CTO 17GE9612 5", 

CTO 18DC9512 5% 

CTO 18GE97 12 5% 

CTO 18LG9517 5% 

CTO 19I-C96 12 5% 

CTO 19GN9512 5% 

CTO 19GN97 12% 

CTO 19MG9812" 

CTO 1 9 0 T 9 5 1 2 r % 

CTO 19uT9017 5% 

CTO I9ST07 12% 

CTO 20GL98 12 , 

CTO 20NV9512 5 % 

C T O 2 0 N V 9 6 12 5 % 

CTO .0ST95 12 5 % 

CTO DC9b10 25% 

CTO GN9512 50, 

CTS 18MZ94 IND 

CTS 21AP94 IND 

REDIMIBILE 1080 12° 

RENDITA 35 5% 

0 30 

0 10 

0 35 

0 0 0 

0 25 

0 20 

0 0 0 

4 ) 2 0 

0 05 

0 20 

- 0 0 5 

0 15 

0 0 9 

0 5 4 

0 8 1 

0 32 

0 2 7 

0 0 5 

0 8 8 

0 6 5 

-0 05 

0 0 0 

~ Ó 0 0 

0 28 

0 2 3 

0 32 

0 18 

0 8 4 

0 0 0 

0 2 8 

0 2 8 

0 0 0 

0 8 7 

0 0 5 

0 33 

0 23 

0 2 8 

0 4 8 

0 9 8 

0 0 5 

0 09 

0 10 

0 7 9 

0 1 0 

-0 09 

0 27 

0 05 

0 8 4 

0 74 

0 05 

0 14 

1 01 

0 27 

" 0 00 

0 10 

0 10 

0 00 

0 94 

0 10 

0 28 

000 

0 46 

0 05 

0 37 

029 

0 62 

0 1 

0 09 

0B7 

0 37 

0 05 

0 23 

0 41 

000 

_0j0O 

0 10 

0 00 

0 06 

0 00 

000 

000 

1 3 9 

TERZO MERCATO INDICI MIB ORO E MONETE 
(Pro/2 inlorma VI) 

SAN PAOLO BRLSCIA 248012620 

C R BOLOGNA 

BAI 

L0MBARDONA 

SANGLM SANPROSP 

B NAZ COMUNICAZ 

IFITALIA 

COFINDPRIV 

v-ARNICA 

NORDITALIA 

tlECTROLUX 

W PARMALAT 

W TRIPCOVICH A 

W TRIPCOVICH B 

W AL ITALIA 

W N PIGNONE (UX) 

W ITALCAS(BRUX) 

25000 

13000 

3500000 

137000 

1400 

1470 

135 

3350 

236 

46100 

37S/14jO 

148/160 

9/97 

24 

73 / / 

600 B20 

Ino co 

NDICE M e 

AL UEN1ARI 

ASSICURAI 

BANCARIE 

CART EDIT 

CEMENTI 

CHIMICHE 

COMMERCIO 

COMUNICAZ 

ELETTR0TEC 

F NAN2KHIF 

MMOSIUAR 

MLCCANICHE 

MINERARIE 

1ESSLI 

DIVERSE 

valore prec 

-60 

H70 

Pi 

100 

1286 

1 1 

1120 

1043 

1942 

1696 

169 

8J< 

« 2 

9J8 

*. « 
6640 

1240 

9 0 

J03 

996 

260 

1145 

1100 

1024 

1888 

169B 

1172 

622 

391 

935 

jt> 

633 

va 

161 

0 

16 

0 

047 

7-1 

62 

86 

266 

• o r 

45 

0 24 

1 6 

032 

0 

1 

denaro et lura 

O R O F I N O ( P t R G R | 

ARGENTO (PER KGI 

STCRL V C 

S T E R L N C I A 741 

S T E R L N C I P '31 

KHUGfcRRAND 

50PESOSMESSICAN 

20DOLL LIBERTY 

19960/20360 

249600/268000 

45000/160000 

146000/166000 

147000/163000 

b3b<XX>/ 00000 

760000/840000 

630000 /750000 

MARENGO SVIZZERO 117000/127000 

M A R F N G 0 ITALIANO 

MARENGOBELCA 

118000/130000 

115000/125000 

MARENGO FRANCqm11bOOO/126000 

MARENGO AUSTR 

2 0 D S 1 GAUD 

l O D C L A R I LIBERTY 

1UDOLL INDIANI 

OD MARCK 

4 DUCATI AUSTR 

116000 126000 

660000 800000 

33D000 420000 

480000/700900 

145000 170000 

285000 3 J O O 0 0 

FONDI D'INVESTIMENTO 
AZIONARI 

ADRIATIC AMERIO F 
ADRIATIC EUROPE F 
ADRIATIC FAR EAST 
ADRIATIC GLOBAL F 
AMERICA 2000 
AURI-O GLOBAL 
FIDEURAM AZIONE 
FONDERSEL AM 
FONDERSELTU 
FONDERSrLOR 
FONDICRI 1NT 
GCNfRCOMITEUR 
GENERCOMITINT 
GFNERCOMITNOR 
G6SFIMIINNOVAZ 

GESTICREDITAZ 
CESTICREpITTURO 

GFSTIFLLFS 
GESTIFONPIA/INT 

INVESTIMESE 
INVFSTIRE AMERICA 
INVESTIRE EUROPA 
INVESTIRE INT 
INVESTIRE PACIFIC 
LAGES M Z I N T E R N 
MAGELLANO 
MEDICEO AZ 
ORlCNTr/000 
PERFORMANCE A / 
PER cONALFAZ 
PHARMACHEM 
PRIME M AMERICA 
PRIMI M EUROPA 
PR M f M PACIFICO 
PRIMEGLOBAL 
PRIMEMEDITERR 
S PAOLO HAMBIENT 
SPAOIOHFINANCE 
S PAOLO HINDUSTR 
S PAOLO HINTERN 
SOGFSFITBL CHIPS 
SVILUPPO EOUITY 
SVILUPPO INDICE 
TRIANGOLO A 
TRIANGOLO C 
TRIANGOLO S 

ZETASW1SS 

ARCA VENTISETTE 
AURFO PREVIDENZA 
AZIMUT GLOB CRESO 
CAPITALGESTAZ 
CAPITALRAS 
CARIFONDO DELTA 
CENTRALE CAPITAL 
CISALPINO AZ 
COOPINVEST 
EUROALDEBARAN 
EURO JUNIOR 
EUROMOBRISKF 
FPROFFSSIONGES 
F PROFESSIONALE 
FINANZA ROMAGEST 
FIORINO 
FONDERSEL IND 
FONDERSEL SERV 
FONDICRI SFLIT 
FQNDINVESTTRC 
r-ONDOTRADING 

GENERCOMITCAP 
GEPOCAPITAL 
GESTICRhDITBORS 
GESTIFLIEA 
GESTIFONDIATIT 

IMINDUSTRIA 

INDUSTRIA ROMAGES 
NTERB AZIONARIO 

INVESTIRE AZ 
LAGESTAZIQN1T 

9 LOMBARDO 
PHCNIXFUNDTOP 
PRIMECAPITAL . 
PRIMECLUBAZ 

QUADRIFOGLIO AZ 
RISP ITALIA AZ 
SALVADANAIO A / 
SOCESriTFIN 
SVILUPPO AZ 
SVILUPPO IND ITA 
SVILUPPO INIZIAT 
VENFTOBI UE 
VENETOVENTURE 
VFNTURFTIMC 

BILANCIATI 

C E N T R A L E G L O B A L 

CR I S T O F O R C O L O M B O 
F I D L U R A M P E R F O R M 

F P R O F E S S I O N 1 N T 

C F P O W O R L D 

17 535 
14 088 

18 2 6 9 1 B 3 8 7 

14 9 5 2 
12 771 

_16_2B5 

• 1 6 0 6 

11 7 0 6 

12 4 0 1 

20 689 2 0 7 3 

1 / 498 

19 115 

7 0 0 6 6 

10 3 6 5 

15 8 3 4 

FONDICRI DUF 
FONDINVESTDUr 
FONDO CENTRALE 
GESTIEILFn 
GIALLO 
GRIFOCAPITAL 
INTERMOBILIARFF 
INVFSTIRE BIL 
MIDABII 
MULTIRAS 
NAGRACAPITAL 
NORDCAPITAI 
PHFNUFUND 
PRIMFREND 
OUADRIFOGLIOBIL 
REDDITOSETTF 
RISP ITALIA BIL 

1 1577 
21 4j>1 
- 0 O O 1 

11 ( 5 
11 / 4 4 

10 40S 

l b055 
13 571 
11 I J 7 

24 7T1 

18 6 0 0 
11 0T4 
4 640 

26 243 
16 601 
75 014 
22 10O 

13 J88 
"•1 001 
70 660 
11 6 1 / 
11 6-0 
16 05/ 
1561 
1 K j 
109 
/ I . 2 1 
1H4C? 

_ u 6 J 
14 6 J 

/T 097 
163< 
74 00/ 
71 0(0 

16 8Q6 
1 ^ 4 1 / 
14 M Q 

S A L V A D A N A O B I I 

S P I G A D O R O 

__17 9 4 0 _ 

1 174 

1? / ? 3 

1 4 8 1 / 

17 6 0 9 
14 647 

S V I L U P P O P Q P F O I O 

VC N F T O C A P I l » „ 

V I S C O N T E O 

_ 1 " 6 0 6 _ 
/ (

1 4 1 / _ 

17 21 

_ 1 6 18 

14 -

' -Te 10 

1 2 ' *1 

•>5 I I P 

14 8 7 4 

1 5 6 4 1 

16 0 - 8 

13 4 7 7 

15 141 

_ L _ 7 3 6 _ 
14 3 2 7 

16 4 4 1 

13 3 5 0 

17 3 8 0 
15 2 3 7 

P 3 6 2 
13 4 0 7 
14 4 0 4 

17528 
14 6 / 5 

8 4 7 3 

14 8 5 5 

11 8 7 7 

12 5 / 2 

14 211 

18 634 

11 2 5 1 

17 0 / 6 
13 2S4 

G F S r i M I I N T E R N A Z 

G E S T I C R F D I T F I N 

I N V F S T I R E G L O B A L 14 6 0 1 

16 3 0 0 

R O L O I N T T R N A T I O N A L 
S V I L U P P O E U R O P A 

A M I R I C A 

A R C A B B 

A U R E O 

_ 1 8 _ 7 4 9 _ 

_29_J_66_ 

6 8 2 0 

OBBLIGAZIONARI 
A D R I A T I C B O N D F 

A R C A B O N D 
A R C O R A L L N O 

_ / 0 3 B 7 _ 
14 6 4 1 
17 1 6 / 

_70 4 _ 
14 TOM 
1 2/« 

1 / 1 4 / 

1 5 8 2 7 

A U H I O B O N O 
A 7 I M C T R E N T I 
B N b C F I B O N D 

11 176 
7 0 B 4 4 

C A h l F O N D O B O N D 

C C N T R A L E M O N F Y 

E P T A Q 2 

13 613 
16 13S 

L UROMOBBONDF 
FUROMONEV 

11 ioe 
i S / J 

T" 4 / 1 

15 104 
I 7 6 ' 0 

13 8 5 9 13 9 4 3 I O N D E R S E L I N T 1 6 7 0 1 

15 24(1 

1? *S /4 

15 e /4 

16 6 8 6 1 6 / 9 7 G L S U M I P I A N E T A 10 148 

19 6 / Q 1QC82 
10 0 0 4 
1 J 0 1 
1 4 / 0 0 
17 0 1 5 
71 8 8 ? 
1 j 9 M Q 

16 3 7 0 
1 5 4 0 S 1 6 4 9 4 

16 5 6 ? 

* 3 5 J » 

_16_128 

14 6 7 0 

17 055 
15 6 5 -
20 078 

14 8 8 3 

15 6 7 6 
17 2 3 2 

14 504 

14 246 
14 733 14 396 

17 0 8 6 16 768 

1 2 3 1 6 
11 7 0 5 

14 0 4 7 13 7 7 0 

17 161 

17 6 3 3 

50 259 
11 171 

37 7 8 5 3? 6 1 0 

7 189 

12 0 4 2 

12 2 2 2 
14 126 

11 4 8 0 

9 8 8 7 

10 0 0 0 

31 048 

_ j 2 _ y i 
14 803 
10 420 

_20(e7-
_13-176 
_18_046 

16 714 
11 7 3 6 

3 ° 0 3 5 

17 0(16 

_1£-1?J 
_ I 3 J 9 4 

14 773 
_ n j 7 

1 / 4 i q 

_ M _ 3 0 4 

__8_?- t ì 

14 5 0 6 

11 6 0 4 

1 2 4 SO 
12 6 6 / 12 5 7 / 

J 8 J J 4 
14 2 4 0 
18 0 6 3 

_19_660 
n ? ? ? 

17 15? 

13 2 6 3 
14 755 

_ 1 7 _ 0 j 4 
14 7 / 1 

_1b_354 

10 4 2 3 

B N M U L T I F O N D O 
C A P 1 T A L C R F D I T 

1 / 8 5 6 

73 / B 

_ J ? _ 6 4 0 
1 6 4 9 8 

IO i -

14 6 2 4 

_ 1 6 J 8 7 

_ 1 / _ 9 6 1 

- S 4 0 4 

1 5JJ 

- 3 6 1 4 

J - 5 0 6 
1 6 - 2 3 

CAPITALFIT 
CAPITALGEST 
CARirONDOl IBRA 
CISALPINO BILAN 
COOPHISPARM O 
1 ORONATt RHEA 
CT Hll ANOIATO 
CP1ACAPITAL 
1 UROANDROMLDA 
1 UROMOB STRAT F 
rPROFI %IONRIS 
FONDrRbFL 

10 460 
70 91 
76 106 
1 / / 7 
11 e e 
14 B ie 

15 I j J 
14 47 
- 4 17 

16 Bl 
14 364 
40 17 

10 751 
-0 680 
76 »6? 
1 / ( o l 
11 -0 
14 B V 
14 950 
14 if -t 
24 JO/ 
1j^OS 
14 088 
40 2C3 

GF S T I F O N D I O R I N 
G L O P A R L N D 
M B O N O 

N T E R M O N E V 
I N V E S T RE 8 0 N D 

10 0 0 0 
14(165 

9 0 / 
1 ) 2 6 6 

11 6 1 1 

10 1 7 1 
_1>1.000 

JI4 4 

1 3 ? 0 

11 6 0 6 

LAGFSTORB NT 
MEDICI OOBB 
OAÒI 
P E R F O R M A N C E O B B 

P E R S O N A L D O L L A R O 
PERbONAL MARCO 
PRIMARY BONO LIRE 
PRIMARYBONDCU 
PRIMEBOND 
SOGESr- T BOND 
SVILUPPO BOND 
SVILUPPO LM MARK 
VASCO DE C A M M 
/ETABOND 
AGOS BOND 
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In 24 rimi \«iz* lntrrei.il,dlìTcnriua contanti e V» unto 

Roma 
Completata ieri la lista 
degli assessori 
Sono Walter Tocci 
Fiorella Farinelli. Amedeo Fiva 
Gianni Borgna, il sindacalista 
Claudio Minelli. Pietro Sandulli 
Linda Lanzillottu 
e Domenico Cecchini 
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La prima di Rutelli 
Stamattina s'insedia la nuova giunta 

Omicidio 
delTOIgiata 
Previste indagini 
bancarie a Zurigo 

Studenti 
in piazza 
sabato 
prossimo 
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Festa ebraica 
della Hannuccà 
in piazza Barberini 
oggi pomeriggio 
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Piazza strapiena per l'ultimo momento "ludico» prima del lavoro 
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Tra £li indagati il direttore generale del ministero dei Trasporti 

Stazioni «fantasma», chiesti 
otto rinvìi a giudizio 
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Arrestate quattro persone 
accusate di aver trafugato 
e venduto in Svizzera 
la preziosa statua romana 

L'organizzazione aveva creato 
una struttura politica 
Le elezioni di Fiumicino 
e la nascita della Lega romana 

La Trìade antica e miliardaria 
dei tombaroli per la destra 

j ^ H É 

/ V H i 

Pietro 
Casasanta 
Piero de 
Angelis 
e Marcello 

^ ^ Casasanta 
Hhtak Al centro 
^ ^ ^ | la 
^ ^ ^ | Capitolina 

Un traffico internazionale di opere d'arte per finan
ziare gruppi politici legati alla destra eversiva7 Nei 
giorni scorsi tre persone sono state arrestate e 26 de
nunciate a piede libero per il furto della «Triade Ca
pitolina», una statua di grandissimo valore, frutto di 
scavi clandestini eseguiti'all'Inviolata di Guidonia 
In carcere è Imito il fondatore della Lega Romana, 
Pietro Casasanta, noto estremista di destra 

ANNATARQUINI 

^ B Nome in codice "Opera
zione Giunone» l'ine scoprire 
un t'irò di finan/iamenli occul
ti e un'orgiiniAto/ìonc impe 
innata nel traffico interna/iona 
le di opere d arte Nei giorni 
scorsi i carabinieri del Nucleo 
tutela patrimonio artistico qui 
dati dal colonnello Roberto 
Conforti in collabora/ione 
con il giudico Carlo l^isperan 
/Ù sono finalmente giunti a 
capo di un indagine iniziala 
circa un anno fa sugli scavi 
<. landestini nelle aree archeo
logiche tra Tivoli e Guidonia 
L. individuazione di una banda 
- sospettata di aver (man/iato 
per anni I attiviti di parte della 
destra eversiva e di gruppi 
clandestini gravitanti nella 
stessa area - che aveva appe
na esportato e venduto ad un 
mediatore svi/zero per quat
tro miliardi di lire, un pcwo 
unico nel suo genere, la Triade 
Capitolina Una preziosa pan
ca di marmo raffigurante Giove 
Giunone e Minerva, conosciu
ta agli esperti solo attraverso le 
riproduzioni delle monete ro 
mane di epoca imperiale 

[.operazione per i carabi
nieri si e conclusa nei giorni 
scorsi con I arresto di Pietro 
Casasanta. 55 anni, di Ladi-
spoh del nipote Marcello, di 
33 e Pietro De Angelis 45 anni 
romano con 2b denunce a 
piede libero per (radico di ope
re d arte e il sequestro di tre ru
spe con le quali venivano ese
guiti gli scavi Il furto della Tria
de era avvenutola scorsa està 
te ali Inviolata un'arca di die
cimila metri quadri a pochi 
chilometri da Guidoma ricchis
sima di reperti Lo stesso Casa-
santa aveva diretto I operazio
ne affidando la ricerca della 
statua situata in una nobile vil
la romana sconosciuta anche 
alla sovrintendenza a un grup

po di ruspisti Una volta estrat 
to il capolavoro era stato poi 
\enduto ad un intermediario 
italiano residente in Svizzera, a 
fugano Un certo Mano Bruno 
titolare dell agenzia vVelier 
Anphora archeologia e re 
stauro» il quale aveva già con 
lattato I acquirente al quale I a 
vrebbe dovuta vendere per set 
te miliardi Mano Bruno e però 
morto improvvisamente per 
una grave malattia prima che I 
carabinieri riuscissero ad indi 
v iduare il collezionista 

Il sostituto procuratore Carlo 
l.asperanza e il Gip Vittorio De 
Cesare invece continuano ad 
indagare Soprattutto sui capi 
della banda personaggi noti 
alla Digos per attività eversive 
Primo fra tutti Pietro Casasan 
ta II suo curriculum e di tutto 
rispetto Tombarolo di profes 
sione fascista da sempre fon 
datore di alcune correnti politi 
che romane legate alla destra 
tra cui la Lega Romana che si 
presentò nel 92 alie elezioni 
per il Comune di Fiumicino 
raccogliendo appena 180 voti 
Suoi amici sono altri noti fasci 
sti Stefano Di Luta e Ugo Gau 
denzi giornalista de I. Umani 
tócon i quali si incontra il 21 
aprile dello scorso anno al-
I hotel Salus di piazza Indipen
denza (il cui titolare e prcsei-
dentc dell Unione pensionati 
un'associazione di area missi
na) per affari Gli inquirenti 
hanno dunque I impressione 
di essere caduti su una polve 
riera un organizzazione che 
tratta finanziamenti illeciti di
retti alla destra eversiva Una 
curiositi il terreno dove Ostata 
rubata la preziosa Iriade ap
partiene a Carlo Podini multi 
miliardario coinvolto nel pas
sato nelle inchieste su Ordine 
Nuovo finito in carcere e poi 
scagionato 

L'Inviolata di Guidonia 
terra di arte e discariche 

TOMMASO VERGA 

• H GUIDONIA U 1 nade capi
tolina destinata ali c-.patno 
sarebbe stata trafugata nel set 
(umbre del 92 in una antica vil
la dell «Inviolata» devastata dal 
tombaroli Questo e il periodo 
che risulta alla sovrintcndenza 
archeologica la quale dopo la 
segnalazione del rinvenimen
to ha posto un vincolo sulla 
porzione d area interessata 
I edificio si trova sulla sommi 
ta della collina a nord dei Ca 
sali a ridosso della chiesetta 
mcdioevale di Santa Marghen-
tella oggi in slato d abbando 
no e utilizzata come fienile 
Qualche tempo dopo nei 
pressi dei resti dell altro monu
mento ù stata portata alla luce 
una seconda villa sostanzial

mente intatta La platea degli 
scavi si trova ali inizio dell In
violata nei pressi di una coo
perativa agricola e zootecnica 
che ha affittato i luoghi da Car
lo hltppo Todini il proprieta
rio dei terreni 

l.a notizia del recupero della 
Triade ha creato un clima di 
grande soddisfazione tra i prò 
tezionisti tiburt ni i quali sem
brano usciti vittoriosi da una 
battaglia Si deve a loro la se
gnalazione del trafugamento e 
quindi Li conscguente denun
cia da parte della sovnnten 
denza Sui particolari della vi 
cenda altre spiegazioni non si 
ottengono Come sempre in 
questi casi i dettagli restano 

gelosamente custoditi Un ino 
tivo però si coglie sulla scorta 
dei loro studi - sicuramente in
teressante e approfondilo 
quello di Eugenio Mescetti so 
vrintendente onorano pubbli 
calo nel 91 sulla realizzazione 
di un parco archeologico natu
rale ali Inviolata - il ministero 
sarebbe interessato al vincolo 
dell intera porzione di territo
rio Cosa ne impedisce la rea 
lizzazione' Non la proprietà 
privata del terreno stando a 
quanto dichiara il diretto mie 
ressato l-a -competizione e 
con la discarica di rifiuti solidi 
urbani la più grande de! 1 azio 
dopo Malagrotta che ni'cste 
proprio il centro dell Inviolata 
a soli 300 metri dalla villa dove 
giaceva la Triade capitolili,i 
bn vero t proprio tabu per la 

popolazione gestito d illa Pi 
sana ( d accordo con le supine 
amministrazioni locali) ittra 
verso ordinanze che si rumo 
vano ogni sei mesi per qua 
lunque presidente della gitint i 
di governo del 1-azio Laudi 
Gigli o Masetto I unico pregio 
di quel comprensorio del co 
mime di Guidonia e di poter 
accogliere migliaia di tonnella 
tedi immondizia 

Secondo Tugenio Moscetli 
invece e proprio il luogo dell i 
discarica ad essere maggior 
mente meritevole visto e he in 
quell a r e a - per circa -100 ine tri 
quadrati in tutto - sono stati \ 
tuttoggi rinvenuti almeno una 
trentina di monumenti e di re 
porti di grande valore naturale 
e storico la lorricei i de II In 

violati! il sepolcro e il mauso 
leo del Monte dell Incastro 
I insediamento medioevale di 
Monte del Sorbo un sepolcre
to la chiesa di San Nicolao il 
laglu tto di IorVlastorta il ca 
sale eli Marco Simone più tutta 
una serie di ville cisterne e altri 
resti che stanno a dimostrare 
non solo come la zona dell In 
violata fosse frequentata sin 
dai tempi più remoti ma che 
he n si presta alla re alizzazie>ne 
del progetto naturalistico 

Si diceva della soddisfazio 
ne degli imbientalisti Ora ò 
possibile dicono che la que 
si ione elei parco si riesca a ria 
pnre Chissà che in cuor suo 
qualcuno non stia già solleci 
tando 1 auspicio della I riade 
e ìpilolina 

Due anni e otto mesi 
al geometra La Monaca 
Giudicati anche 
due ex consiglieri 

Prime condanne 
per le tangenti 
ad Ostia 

MASSIMILIANO DI GIORGIO 

• i O S I I A In tempi di l a n 
gentopoh miliardarie, ri 
spuntano le bustarelle d i 
pochi milioni de Ilo scandalo 
per la corruzione id Ostia 

A due anni di distanza 
dalla protesta dei compier 
c iant icontro le tangenti che 
diede avvio ad un inchiesta 
della magistrjtura e provrxrò 
perfino lo scioglimento del 
parlamentino locale si sono 
infatti conclusi due processi 
a lungo attesi che hanno 
portato alla condanna di 
due e \ consiglieri circosen 
zionali - il eie Romano Cor 
setti e il socialista Valerio 
I acculi - e di un geometra 
della XV ripartizione Fran
cesco Li Monaca 

Il geometra La Monaca 
per gli amici bruci iferro» fu 
il primo a cadere nella trap
pola preparai ) dai e irabi-
nieri con I aiuto del telefo 
no antitangenti. istitui'o dai 
comme-cianti lidensi Fu il 
presidente dell associazione 
dei negozianti di Ostia Pie
tro Morelli panificatore poi 
divenuto famoso a tal pun 'o 
da arrivare al vertice della 
più complessa e corposa 
Confocommercio di Roma 
per primo a lanciare 1 allar
me sulla situazione di «stroz
zamento» della categoria in 
tredicesima circoscrizione 
Tutto questo ben prima 
dell espiosuione di Tnugen-
topoh in Italia e sejlo poco 
prima del caso che apri gli 
occhi sulla si tua/ione roma
na e che cominciò a far ca 
derc alcune teste di intocca
bili il caso Lucari anche 
questo agli archivi con una 
sentenza di c o n d a n n a per 
I ex assessore regionale al 
patrimonio de 

Ma torniamo a Ostia 11 27 
novembre ì carabinieri arre 
starano La Monaca a casa 
sua 11 geometra aveva ap|x?-
nancevuto 15 milioni da un 
imprenditore dell Infernotto 
- Tonino Fede fratello del 
più nolo Cmilio - per sbloc

care un nullaosta edilizio 
necessario ali apertura di un 
e entro sportivo 

Ma non era stata quella 
I unica impresa del geomc 
tradì simpatie socialiste che 
aveva cominciato la sua car
riera da langentaro facen
do pagare un extra per gli al-
'acci della luce q u a n d o era 
ancora un semplice bidello 
di scuola Dopo qualche 
mese infatti La Monaca fu 
arrestato una seconda volta 
stavolta per traffico di droga 
Dopo mesi di rinvìi eccezio
ni proredurali e una richie
sta di patteggiamento rifiuta
ta dal giudice alla fine la 
scorsa settimana e arrivata 
la sentenza due anni e otto 
mesi di carcere - più 1 inter
dizione perpetua dai pubbli
ci ti Ilici - per concussione 
aggravala 

Non sconteranno invece i 
due anni di prigione (a cui 
si aggiunge anche qui I in
terdizione a vita dai pubblici 
jffici) a cui sono stati con
dannati con il patteggia
mento gli ex consiglieri Fac
cini e Corsetti inquisiti per 
una storia di imbrogli e maz
zette che risale all'estate 
dell S^ In quell a n n o infatti 
doveva svolgersi al Lido una 
manifestazione intitolata 
Ostia mare estate» il cui 

programma prevedeva di
scoteca ali aperto musica e 
c inema 

Alla fine d o p o tre seque
stri consecutivi ordinati dalla 
Pretura - per a lcune irrego
larità edilizie - e le proteste 
degli abitanti della zona la 
manifestazione fu annullata 
Nonostante e io i due consi
glieri ricevettero regolar
mente una tangente da 50 
milioni per facilitare il nla-
se io dei permessi La stona 
ebbe un epilogo drammati
co costretto al fallimento 
anche per I insuccesso 
ostiense I amministratore 
della società che ìveva or
ganizzato 1 evento si suicidò 
alcuni mesi più tardi 

La «riparazione» di monsignor Grillo dopo lo scandalo degli stupri 

E il vescovo consacrò Civitavecchia 
Dopo ta crociata contro gli inviati, definiti «avvoltoi 
volanti» dei m a » media, il vescovo di Civitavecchia 
scende nuovamente in campo oggi nconsacra la 
città alla Madonna Immacolata dopo «i fatti incre
sciosi» delle violenze dei minori Un atto nparatono 
come quello dopo i bombardamenti di cinquan
tanni fa Nel campo delle indagini si allarga la cer
chia dei minori coinvolti 

SILVIO SERANGELI 

M I GIVI TAVl CCHIA .Dopo i 
ben noli incresciosi fatti acca 
cititi la città deve evsere neon-
sacrata alla Madonna con un 
magnifico gesto di riparazio
ne» Monsignor Girolamo Gril
lo vescovo di Civitavecchia e 
Tarquinia scende nuovamen
te ,n campo sulla vicenda delle 
presunte violenze sessuali del 
minori Ora che gli -avvoltoi 
volanti dei mass media - gli 
inviati secondo la definizione 
del vescovo - hanno lasciato 

la citta e arrivato il momento 
della purificazione bisogna ri 
consacrare Civitavecchia alla 
Madonna Immacolata proprio 
come avvenne cinquanl anni 
fa dopo le distruzioni dei bom 
bardamenti della seconda 
guerra mondiale Per i fedeli 
I appuntamento 0 fivsato per 
oggi alle 15 30 ai piedi della 
statua della Madonna in largo 
Monsignor d Ardia in pieno 
centro Ma il vescovo ricorda 
che chi non sarà presente alla 

consacrazione potrà compie 
re un semplice pellegrinaggio 
magari accompagnato dai 
bambini 

Un 'atto questo del vesco 
vo Grillo clic torna a far discu 
terc in e itta Una nuova scintil 
la esplosiva che rischia di far 
salire nuovume nte la tensione 
come nei giorni delle roventi 
polemiche contro gli inviati 
delle televisioni e dei giornali 
I mentre il vescovo Grillo mo 
bilita le parrocchie per la con 
sacra/ione sempre domani 0 
previsto un faccia a faccia fra 
il sindaco di Civitavecchia Pie 
tro De Angelis e le femministe 
di -Citta sessuale» che avevano 
provocalonaiiH nte richiesto 
gli arresti domiciliari per il pri 
mo cittadino per il comporta 
mento secondo loro pex_o 
corretto nei confronti delle 
bambine coinvolte nella vice ti 
da di sesso e violenza Una sto 
ria tutt altroché chiusa dopo le 
clamorose testimonianze e I 
colloqui eie Ile- tre bambine eli 
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>SJ La SIP comunica che è in corso a Roma e provincia la distribuzione degli 
§ ^ elenchi telefonia 1993/94 

L'azienda ricorda che NULLA È DOVUTO agli operaton delle ditte che, 
per conto della SIP, effettuano la consegna degli elenchi ed il contestuale 
ritiro dei volumi della precedente edizione. 
L'importo previsto per questo servizio (Lrt 1.850 più IVA) verrà addebitato 
ai Clienti su una bolletta telefonica di prossima emissione. 

Nel caso il Cliente non venga reperito al suo indirizzo di residenza, verrà 
rilasciato nella cassetta della posta un tagliando che dà diritto al ritiro 
degli elenchi presso i Negozi SIP. L l 

11 e Iz anni che avevano par 
lato con il Pm del Tribunale 
dei minori Simonetta Malonc 

l*i comitiva dei «Cappucci 
ni dei ragazzi che si vedeva 
no ali Intcrclub si sta facendo 
sempre più numerosa Venti 
qu ittro ragazzi tutti minorcn 
ni sarebbero implicati a vano 
titolo nella vicenda 11 vie eque 
store di Civitavecchia Aldo Vi 
guati dopo i colloqui di questi 
ultimi giorni ha inviato qual 
tordici fascicoli alla Maione 
con le "Confevsioni" dei ragazzi 
protagonisti di questa seconda 
'ase delle mei ìgiru Venerdì il 
Pm dei minori concluderà 'e 
audizioni e sabato il Gip Vin 
zia Cappuccio sentirà i primi 
sette indagati Diverse sembra 
no le posizioni ali interno del 
gruppo Accanto agli indiziati 
per il reato di violenza carnale 
presunta ci sarebbero ikuni 
ragazzi che avrebbero avuto Li 
funzione eli palo negli incontri 
fra I pm grandi e le bambine 
Per tutti comunque sembra 

flGEB. 

che Ut Mtilonc si i intcn/ion i d 
a richiedere un protesso uni 
co Storditi ddlld vice ndd (. d il 
! interesse incredibile i r iqa//i 
della comitiva dei «Cappucci 
ni cercano di recuperare la 
normalità V e tornata sui han 
ehi dell i scuola media «Man 
/\ sttjuita dall assiste nte. so 
cuilc del Comune Dalle sin 
confessioni» tra scattata l ita 

del padre GA che a u v a iq 
predilo e sodomt//ato il Ì(IO\ i 
ne di sedici anni ori con tltn 
quattro coetanei obbliq ito dal 
magistrato ad osservare 'L1 l,*-r 

manen/a domiciliare con la 
sola possibilità eli tornare a 
scuoi.i e al Livoro Mentre per 
\\. il radazzo che avrebbe 
violentalo V nel suo q traile e 
stattLConfermata la pernianti! 
/a domiciliare Non può inno 
versi di casa neppure ptr m 
dare a scuola I collqui ton i 
quattordici i-nuovi» radazzi pò 
trebberò portare ad altri prov 
vtdniHMiti resinativi 

&fjp Direzione Regionale Roma ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 w > V 

SOSPENSIONE IDRICA 

A seguito di lavori stradali in via dei Romagnoli in corri 
spondenza di Acilia e necessario spostare una condona 
alimentatrice 
Di conseguenza dalle ore 8 alle ore 23 di giovedì 9 
dicembre p.v, si verificherà notevole abbassamento di 
pressione con possibilità di mancanza di acqua allo utenze 
ubicato nelle seguenti zone 
ACILIA - (zona compresa tra via dei Romagnoli, via 
Monti S Paolo e via delle Case Basse) 
Potranno essere interessate alla sospensione anche zone 
liminole a quelle indicate 
L Azienda scusandosi per gli inevitabili disagi invita gli 
utenti interessati a prowodero alle opportune scote e rac 
comanda di mantenere chiusi i rubinetti anche durante il 
periodo della sospensione onde evitare inconvenienti alla 
ripresa dol flusso 

CASA DELLA CULTURA 
L so Arenuki. 26 - Tel 6877825 - Fax 6868297 

IL COMITATO ROMA CITTÀ APERTA 
PER RUTELLI SINDACO 

DA API'l 'N I AMI \ I O OGGI S DICLMBRb ORL 21 00 

Alla Casa della Cultura 
per un incontro post-cleltorale 

Pds IV ClrcoscnzloneJPj£°&, 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE ORE 18.30 v | p « 
Att ivo degli iscritti e dei simoatixzanti '*^Fh*/ 

della IV Circoscrizione 
Presso soz Pds Montesacro 

Piazza Monto Baldo n 8 Tel 87190908 

«L'INIZIATIVA DEL PDS PER UNIRE LE FORZE DEL PROGRESSO» 

Introduco SANTINO PICCHETTI 
eletto al Consiglio Circoscrizionale 

DIRITTI, SOLIDARIETÀ, TOLLERANZA 
LA NOSTRA EUROPA 

SENZA RAZZISMO 
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE - ORE 9 30 
Teatro de' Satiri (P.zza Grotta Pinta, 19) 

PROIEZIONE DEL FILM 

«TESTE RASATE» 
Seguirà dibattito con il regista 

CLAUDIO FRACASSO 
la sceneggiatnce 

ROSSELLA DRUDI 
; protagonisti del film 

GIAN MARCO TOGNAZZI 
e STEFANO MOLINARI 

gli on.li P. Napoletano, C. De Piccoli, 
Luca Fiorentino, 

vicepresidente della Comunità ebraica 

B2S31 
VWVUNwÉ 

MOSTRA DI PITTURA A COLLI AMENE 

SALAM FALCONI 
L go Nino Franchellucci. 69 

ilduo«F.A.C. '91» 
Teresa Signorello e Tota Fiandaca 

espone i suoi lavori dal 7 al 12 dicembre 1993 

Rinascita 
Domani o Dicembre alle ore 18 

alla Libreria Rinascita 

Francesca Sanvitale 

IL FIGLIO 
DELL'IMPERO 

Con l'autric e ne palleranno Antonio Cambino 
Waltei Veltroni e Jaiquehne Riwet 

Einaudi Edizioni 

Venerdì 10 Dicembre alle ore 18 
alla Libreria Rinascita 

Grazia Cherchi 

FATICHE D'AMORE 
PERDUTE 

Con l'ami ne ne parleranno Sandra Pelrt{>nani 
Manno Smibaldi e una a Gon;ale\ 

Longanesi Edi/.ioni 

Konu \ u delle Botatile Oscure. 1 - Tel 67.97 460 - 67.97 637 
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Mi I, u lu l i 
u l u mliti | ')h >, Roma p u n 2otU 

£t M®mit 
V n t »alf«4* ., I « Pota Citai • 

Parla Marie-Claude Decamps 
La conispondente di «Le Monde» e la capitale «caotica e creativa» 
Le speranze per il cambiamento politico: «Adesso si vedrà 
se il programma del sindaco progressista è buono davvero» 

Rutelli, il convincente 
« Roma sarà il forum della nuova politica» 
Roma un forum della nuova politica italiana Roma 
a volte cos pesante ma sempre tanto creativa Ro

ma da rifare senza farle smarrire i1 fascino dell anti
co quel pò di caos che ne fa un esperienza unica 
Roma nel primo giorno del nuovo sindaco progres
sista vista dati osservatorio di Mane-Claude De
camps corrispondente nella capitale del quotidia
no francese Le Monde 

NADIA TARANTINI 

I H 11 iscr i t to «Kotni d o p o 
t u " o do in uxl i di esseri, c o n 
vmt i» r c o n u n a b ittuto t i n t i 
k nella c h i u s i di uno corri 
sponc lenza lui so t t o l i ne i l o i ri 
sclu di utui ecccvsiv i polit ici/ 
z a / i o n e del la c a m p a g n a di Ro 
in i -tra e \ 1 tonmni\tft e post 
(/astisff) e i> il r ischio c h e gli 
i l c ' t o n rim i n s a n o d iv inli ai 
televisori- A seguire il d ib itti 
o Or i Rom i lui ot ilo i \11 

ne C laude D c c i m p s corri 
s p a n d e n t i in 11 ilii del C|iioti 
d u i n o U Mondi tzzard i «Ro 
in i p u ò essere c o n Rutelli il lo 
rum dell i n u o \ ì pollile i itali i 
n i» Rom i d i rif ire s e n / i 
pe rde re -il fascino che e e in 
u n a c i t t a u n p ò c a o t n i ut p ò 
IKHMila m a t m t o viv i Rom i 
• i volte cosi pesan t i ni i si in 
pre t in locreat iv i» 

Pensa c h e potremo liberarci 
di quelita eccess iva polit ici / 
£<uione e che potremo ave 
re quindi li nostro s indaco e 
affrontare i problemi della 
città, oppure che i temi più 
generali prevarranno o c o 
munque avranno sempre un 
p e s o prevalente sulle solu 
zìoni per Roma? 

Mi s e m b r i che ili inizio li ssi 
u n a e i m p a c i i i i iuuicip ili 
c lass ica so lo che niente e r i 
c l a s s i co in C|uesto c a s o il sin 
d a c o e ra e le t to per d i r e pili 
Mite re alta pi rson t i mi n o u 

p irti'i i r ipielaniente si e visto 
i tic in q u e s t e elezioni e er ino 
dire t o s e pi r e s e m p i o i che 

p u n t o s o n o i p irtiti in Ite. 11 IV 
ro d i t inel lo c h e io h o e ipitc 
il p r i m o turno 11 gelile n o n si 
i spet tava q u e s t i p o l a r i / / i / io 

IH e sciprattul 'o il vuoto tot ili 
di I centro 

bla città? 
C r e d o c h e a d e s s o si p o c o 
umici ire i pensa re il futuro 
dell i citi i p i ri he p imi 1 si i> 
Ir i t tato di u n te st p i r li i li / i o 
ni politiche Adesso possi u n o 
vede re veramente se i p rò 
gr m i m a di Rutelli e un i e o s i 

b ien i pe rche sopra t tu t to ti 
s e c o n d e turno il progr un n i e 
p iss ito in s e c o n d o p i a n o 

Lei e qui da due anni c o m e 
si trova'' 

Bellissime 

Fra la prima volta che veniva 
a Roma'' 

Conosc iv i ) Rom i e I Italia l 
I i prilli i volt i pe rò c h e ci sto 
pi r lavoro Per me i r ì un pia 
I I re ivi re 1 oppo r tun i ! t di f ire 
il mio mi stiere in un pos to c h e 
mi p iace 

SI ricorda la prima volta che 
è stata a Roma' 

I « rsc d u c i quinc lei inni fa 

Si ricorda la cosa che 1 ha 
colpita di più, quando e arri 
vaia-" 

I n i [nei la ci s i I lo fatto gli 
s tud ic i issic i p e n n e k o m i c r i 
un i citi i hi ine i an t ica L 
q u a n d o s o n o irnvata 1 h o tro 
v il i tuli i rovs i rosa perche 
n o n c i più il in i n n o Poi ce r to 
un s o n o m o n i it i c h e e un i 
c i t t ì iroct i t mi s o n o venuti 
in un ni» tuli i libri di vi iggi i 
lori di I ulti i co l i 

Nella vita di oggi , quali sono 
le c o s e di Roma che le plac 
n o n o di p iù ' 

Mi pi ice pi rehi e I o p p o s t o di 
P ingl I ingi e un 111 t i e s itt i 
men te francese nel se u so i h e 
e mol o logie i luti ì costruii i 
si , i d e lutto un p ò insterà 
o rd ina i i incile se n o n (un / io 
n i tutto perfett unt lite Q u e s a 
i un i citta che ti eos tnusc i d i 
s ilo l i mi i n o n e I i su i o 
q u i II i di un litro Non e Ime i 
ri o g n u n o h i i suo i itiner tri 

Ma proprio una persona co 
m i lei, che viene da una 
realtà cosi diversa non ha 
dei disagi, dei particolari 
motivi di stress? 

s il ti k foni Adi sso e i s o m 
lo ni i t|U i Ivom i h o tvulo 

d tvvi ro d i i p rob lemi \ volti 
! i lini t e idi in con t imi t / ionc 
1 vi ro pi ro i he il [ ISCHIO eh 
Koi 11 i p ropr io il f ilio che 

non e o r f a n i / / i t i i d è me he 
il s u o lato peggiore Q u a n d o 
s o n o irnv il t e prov ivo i p ren 
cleri 1 uitobiis n o n s ipi vo d o 
vi c o m p r ire I bigliclto Si ir ) 
v t in un p iste il biglietto in un 
diro 1 i b b o n a m c ito d i s t i l e 

0 tutto c h i u s o C o m u n q u i i 
Roma s i m p i r i i sopravvivere 
rie orci i ndo que sii p iccol i i o 
se e a vivere bene 11 citt i eli 
t n in t i c i ndo q u i sic piccole e o 
se 

Riesce ad amare la citta no 
nostante questi disagi? 

1 et i os t c he mi pi ice moli J e 
e Ile a P irigi es un lusso f ire un i 
i os i irtigi i i ile c o m e un p i 
r illune Qui e i> il g r a n d i pi t 
cere di fare le cose dagli irti 
già i si trova tulio e o m e r i ili 
v i A volle i più pi salili ni i 
spe s so e molli i più i re itiv i 

Si è de l io c h e Roma e una 
citta cosi unica, che comun 
que chi ci vive un prezzo lo 
deve pagare perche e un 

privilegio abitare una citta 
che ha questa importanza e 
questo passato Lei è d'ac 
cordo con questa opinione'' 

Si I ci nsidi ri un privilegio 
non solovivere in t tnehe lavo 
r tre i Rom i Pei h o u n he tro 
v ito un mio r u m o ibi) is tanza 
r i p idan i in t e Si p tg i il p rezzo 
di ques t i ere ilivila di q u e s t o 
imbroglio di secoli ili co se ar 
lislicht e di c o s e rolte ò un t 
specie di R u m i eli rellini per 
ine M i eN inehe U t e i t l a d e l P i 
p i per mi ci s o n o ques t i du i 
R o m a A volte si sente u n c e r 
to spirilo di i rom m le p ito ali i 
citi i del P ip i 

Lei si è sentita accolta, come 
straniera'' 

F un icit t ielle e un p ò I ì n o 
str i eiigin i e|iu i u s en io pi r 
litt u lu l i l e b e n e i volle h o In 
s o g n o di ind ire a P trigi in t 
n o n ne sen to la ne cessi! i 

F sul versante culturale, non 

sente Roma un po' provili 
clale rispetto a Parigi* 

Si la s en to c o m e un i squisita 
e Illa di p iovmci i Parigi d 11 in 
l secoli e 11 eapi t ile di II t 
I r mei i 1 m i o c h e la 1 ranci i si 
e costrui ta ì l torno 1 P irigi 
menlre Roma 0 s t r ano e r i la 
e ip i t i l c del m o n d o n u ò t o 
me se non fosse siala mai e o 
s trui l j c o m e capii ile dell II i 
ha In I rancia ogni p re s iden te 
dell i repubbl ic i ha cere ilo di 
I iscHre un s e g n o u P i n g i a 
Ivoma n o Scilo Mussolini h i 
I itto q u e s t o 

Può fare un esempio piccolo 
ma illuminante di questo fat 
to' 

I c inc in i A vive re la e ut i d i Ro 
ma n o n si sente c h e e u n a ca 
pit ili I q u e s t o alle fu il siici 
I ISCHIO u n i citi i ulne i b i l l i 
ch i li i tulio c o n un f ISCHIO un 
p ò p issato di p rov imi i m i 
anche mol to viv i Però non e 
u n i capi ta l i I orse a n c h e per 

chi! I It ìlia e un p a e s e g iovane 
Lei pensa che Roma dovrà 
diventare una grande capi 
tale? 

Qui si t d i p e n d i dagli il ili ini 
'n Francia Parigi è il c u o r i del 
l a n a / i o n e qui n o n è c o s l Tor 
se pe rche il s e n s o dell identi tà 
nazionale n o n ò cos i forte for 
se 0 m e d i o perche si d ice c h e 
i francesi s o n o sciovinisti a n 
c h e q u e s t o fa parie de l lo scio 
v inismo il nos t ro paese la n o 
stra Parigi 

Che cosa camblerebbe mol 
to di questa citta'' 

I lo c ap i t o che e e un probl t m i 
del la c a s a Vivere nelle borga 
te ò un disastro io ce rchere i di 
co l lcgarc megl io c o n i mezzi 
pubblici q u e s t a citta e firlu re 
spir in? megl io 

F qualcosa che le va abba 
stanza bene , da modificare 
leggermente? 

Mi p i a c e r e b b e conservane q u e 

sto 1 i se ino di Roma di e ili i un 
p ò e lolicti un p ò p iss il i un 
p ò b irocc ì mi pi i c cn bbe f i 
re un i citi i c h e funziona se nz i 
distrugge re q u e s t o Mag in I ir 
11 funzion ire costruì ndt tose 
il di sotto di i suolo perche e 

d m e r o u n a citi i u n i i i 

E qualcosa che lascerebbe 
cosi com è ' 

Anche se e per icolosa 11 p ivi 
m e n t i / i o n e I s mpictrmi ivol 
H f i l ino r o m p e r li g nube 
n i f i l in i p irli de I f isi ino di 
Rom i C e ri j mi ri udì i oli lo 
di p i r l ire un pò t i o p | dell i 
vecch ia Roma 

Posso chiederle quanti anni 
h a ' 

! ri ni move 
Da quanti anni fa questo la 
v o r o ' 

Quindici 

A parte la politicizzazione 
le e sembrato che i romani 
abbiano partecipato e 

quanto a questa campagna 
elettorale'' 

I ho rov ti i mol lo pollile i / / i 
l i e mi e s e m b r i l o che I i gen 
le s e n t i una fatica a l c h e i 
leggeri d i i prc i?r imtni mi i 
s in ib r i t e ) che in ogni m in io 
c e r c a s s e r o di trov ire se n o n il 
megl io il m e n o m a l e 

Infatti il suo giornale ha inti 
tolato I editoriale sulle e ie 
/ ioni italiane Faute de 
mieux in mancanza di me 
gho Vuole spiegare p e r c h e ' 

l li i poi i n / / i / ione ei s ni n si 
p u o d i r t che si 11 i c o s i miglio 
ri N n si p u ò d m i In in It ili i 
i Ki m ì si ine tulli fi d i s i n e 

tutu di s inis tr i 

Secondo lei sarà difficile g o 
vernare Roma con onesta 
polarizzazione - ' 

I une ) v mi iw'gii i e h i il sin 
d n o gè ve me r i c o n le nuove 
regole ivr i >e I re i Hi ni n 
so c o m i i n / ni r t qui si i \1 

le in / ì n 11 i (U i!t s i fi r 
zi divi rse un j n [ s 
di I Pds Di , sitivi i i i l i il 
smd ico di Ivi ni i e g v n 
m i h i un i ceri i s| i r i i 
I i e i | ui il d K i i 
i< min de i mi \ i ] il 
li n i t 

Ha un idea su comi miglio 
rare il bilancio de l Comune 
di Roma' 

Non e) se) ' I 'SI ti l e ! is 
ipe ri un p d ] m 

Crede c h e i romani avranno 
la pazienza di aspi t tare i 
primi provvedimenti con 
cret i ' 

l lede di s li uine tvul il 11 
p a z i e n / i L c o m u n q u e i n d ù 
min e c a m b i ilo li Ilo g i 
|U i leesa Avete e i t 

r gì ! 

C e qualcosa che vorrebbi 
dire al nuovo s indaco di Ro 
m a ' 

P t I C 11 l ! i r l l l l l l i l l e I I 

Le idee e i consigli di Luigi Moretti, vice presidente 
dell'Ordine degli architetti, per il nuovo inquilino del Campidoglio 

«Efficienza, qualità 
e un nuovo piano regolatore» 
Già in campo d i tempo per un interpretazione ur 
Iranistica diversa da quella irrazionale e clientelare 
della De di gomma I Ordine degli architetti si 
aspetta dalla nuova aminmistra/ionc capitolina 
dialogo qualità attenzione ai progetti per Roma 

I uigi Moretti vicepresidente dell Ordine interviene 
su traffico e e entro storico sulle inerzie della mac 
dima burocratica Obicttivo la capitale del 2000 

GIULIANO CESARATTO 

In alto un immagine cieli Eur A dts'n il ri e tu lecqero r/el Flaminio co 
strutto prima dti Mondiali 

• • Si s i i ] robleun di 111 e i 
pit ili s o n o un ne d o i irch ino 
t m p r o b ibili il i sci igln r in 
proponibi l i Ir me I irli • i binirgi 
e uni lite I il or i II v m pri si 
den t i d i II ordine degli irchi 
li Ih ri in un I invi M m Iti 
cui ili hi uli i in p ropos i to I h i 
k tu i si svuoi i ni i ni 11 e il l 

i il con t r iddilti ni issunti sul 
quale Mori tu unpi gli i i o n i ) 
sei n / i imi uni ut i no profi s 
si in ili e d esperi i n / t polli c o 
It rn ori ile pi r i p o t i / / ire oltri 
che ridisi w,u in 1 i Kom lulu 
nbili 11 olii g uni nli mi t ropo 
Iti ini li in i rur ili il u litro 
sturici) di un i e I t i sp ice tt i 
p ien i eli issur Itt i i hi si n e m 
pc di giorn 11 si svuot t I i ne 1 
li bogii i Mori tu un i Ivi ni i 
dive rs i d t f ir un iseere c o n 
un n u o v o pi ino inli r eo inun i 
li un prog u li ti rute rio i 
funzi mi d ifl ili i S ttiiii i il in i 
i 

Piano regolatore non tutti 
credono alla sua utilità ai 
vini oli fissati 

' n i IH gli inni Si ss ini i qu ni 
I i vi imi v ir ilo I u n n o Prg 

i s i s t in te si ne c o n o s c i v ino i 
limili sopr itlutli urb mistici 
M i il m ili non i r i li n o n nel 
pi ino e hi I deve e sse re I n 
son I issi u / i progetlu ili 
pi ilic i 11 | r issi di l le n o n n i 
insi itol iti un i ni 1! tltr i de i 
ve ti me ren iti le II i spir ile de ! 
11 spce ni i/ione e he h i str ivm 
to li i e nubi ilo i c o n n o l ili 
It II i e ipil il li i umili ito luti 

gli s tor/ i di qu tilt i svili ni] I t 
nostr i professi me e i s ili nel > 
unii uni lite il risii t ito numi 
mslr ihvo ( os i q u i si i ch i li t 
port ito i que I che s ippi u n o 
igli tbusi ili i e o r n i / i o n i i i 

pili in 

Qualità un termine molto 
usato oggi ma sul quale si e 
Invistlto molto poco 

I n i l itili i opporlunist ic i h i 
uv isi tutt i tutl disli rei l ido 
ini h [ili lk | n p sii e in 

( rvi ile lor lii 11 i Violi te i 
i hi i r un org m i / / i / nn iu l t II 
s| i/i div rsi li rst n nt u d ì 

eoi ti mpi ni i eh i c o m u n q u e 
s o n o nin iste incomple t i pri 
v ite del p n n e i p ile f iltori i he 
Ir ivcv i I lite pc ns ire e cioè'1 

l id i i d c l c u i l r o d i iggregi / i i 
ni di i punii di nfi r imento l 
ni s o n o risiili iti effetti soc i ili 
or n i c i n i smo lu t to il cont i i 
rio di quel che previ ile v i il 
p ro fe l lo qu indi 11 qu ilit i de 
p r o d o t t i l i dell ivil i in torno id 
e s s o I i e o l p i II in i t n m o n i o 
i i r ve r so Ir i col l idivi! ì e' ì g i 
r in tu ì e gì stioni d i 1 pule re 
Irudolti ni e s e m p i o in qu i Ile 
J b firmi n e e e s s ine pc r un ì 
i o m i s s i o n e 

E le imprese esenti da pec 
calo? 

No in i loro non progra iu iu i 
n o I ivor tuo siili t qu inlit 11 11 
qu ilil i i ni e un v i lon diri i 
un esigi n / i c o n i m i lei ile 
Divi ess i re g ir inhl i ci il! i ri 
s[ e ns ibilit ì de i protessi misti 
ce me si f i in I r mei ì e co lu i 
ni n si I i qui dovi c e r i un 
I oggi ilim i g ir mtiri I i mi i 
s i i m i 

Un nuovo Prg cosa canibie 
r e b b e ' 

\ q u i l l o v m Ino nessuni li i 
in il m e s s o in ino in i I i ri ili i 
eli 1 li mie n o in Iri ni inni e 
ine Ilo e nubi il i Bisogu i il 
fron! irl i c o n I ne il i e si ri in! i 
ti e mi i ( i me h i ! ilio S u i Imi 
e f II 'o Sii ) Il l i vu loc l r gglo 

I) i t k n uni vi slr ni i i i 
s inbr i più possibile I i r 

si mpii p rev id i ri un i d 
svilupi o v iso ni rd dov 
I i H il I 11 uisli/i ic i rei il vi in 
si di uni i li u iildiri'lur i ve rsc 

I i r e o p >rto verso il ni ire I I 
g i a c e 1 un l u t o s t r u d a u r b i n i e 
non v i se u lu lo so l tan to per 
elle er i un p r o g e l ' o d i Mussoli 
ni V si p u ò pensa re il p a r c o 
di Vejo c o m e aci un irca vili 
co la ta li KM) c h e n u fatti di 
veni i il rilugio dell abus iv i smo 
totale 

Cosa p r o p o n e ' 

C he i soldi des t in i t i ilio s d o 
si m o investiti su un grande 
in i n o eli mobilil 1 Che il nuovo 
Prg trovi l inee di svi lupno u rb i 
no e di s p o s t a m e n t o elei mini 
s ten che non d ivent ino prc»ecs 
si di de port t / ione per quei 
•>000 d i p e n d i m i che h a ognu 
n o di essi Chi si tbbal ta l i 
pressione tisi ile ch i scoraggi ì 
il c a m b i o di e i s i c irrigidisce il 
mere ili immobi l iare Che il 
ti m t o r o diventi e q u i p o t e n / i i 
li e ime lo e1 in ini / / i i-tirop i 
dovi il in iltllio si p u ò sceglie 
re di melare il lavoro i piedi 
i ol 1 I \ I in buie li l! i in m te 
e h m i col n i i / z o pubb l i co 

Che fa l'ordine degli archi 
tetti in questa d irez ione ' 

\ b b i ii io già d e n u n c i ilo il ( il 
lo e he cinesi t prc ti ssione che 
i Kom i 11 i S200 iscritti cs se in 

pre i n e n o i m p i g l i a l i nella 
progi tt i / ion i I ult ivi t s t i amo 
1 ivor i n d o per stunol in le 
idee cere ire nuovi terreni di 

onfr iute per e s e m p i o con i 
i o n i orsi c o m i il l'u\ di homi 
di 1 pr ssmio i n n o pi r u n pi n 
li sul li vi ri ili tilt / / i di j)i iz 
/ i C t nlili ti i ! itiri ino 

Sull onda dei cambiamenti e 

delle promesse elettorali 
quali operazioni s u g g i n 
s c e ' 

b i l l i mi bilit t ilib ì il lu i J 
P i pn si indi ini 1 ìlli | i ti 
I i H rrilori ih un u n i i i i ! 
lllse di une Ilio ri si i I i qui si 
ni de ci nlro sii riti 1 uni il 
s un ili v i iislrutlur it r 
qu ili'ic ilo npi ns u e n i r 
g( gin de Ile e s di | iss il 
lk lk i idi /n ni K m t in i 
i ipil ili spi zzi It i i u n i n 
se mi i ni mod i in g< i i I 
citi i b ir «.e i d i un i | ri 
e | Ile li l ' 1 f isi o |ll i I l i ! 
!( HJ it ilice il i! in ni Ih li II 
IX il gè min n e n 11 slr i cgi 
d i II e ini rgi nzi 1 | ( M u ) i li 
i Di 11 ili t ni 

Quattro anni di nuova gì 
s t lom per alcuni sono pò 
ehi 

S n o p K In i i i 
I il 1 M il | r g I i s i 
1 e me i! | i n | i ! 
1 Vini t riunì I i I il 
un i l i ulti I M I 

b 

v | e r cse iii| io i I ni is 
di III ninni t gioii il 

Sul traffico e e da aspi trarsi 
una s e n e di scontri 

Si i n s in 1 mi l e i n se 
s rn il li 111 n n | ] 
s| IZI d( vi ne tti rli 11 siiu i 
z ni noltuiiH si in di un u l 

h i i d se n i 1 ili s 11 i il n 
s i s t 1 iti i i li 1 ri ; i | I 
I in uri tu i tri ! i kg i l 
I li i 1 lu i| li s s i i ri 

/ ni i gli inli rsc uni i II 
i q II i p i 11 II 11/ il l ! e e 

g ( rn pe r nli lidi i l I i li 
n l e i n n ri hi il !i i! i 

li e i le i i | isl ) Vn Ir hi 
I i i pi r i 11 il 1 i i i l 

un li illi ! i si n i I 
mi I vi ri | i I I in s li 
us (I i il qu II in e ie l) Il s 

s i 1 v se i\ ri e hi i e k n t 
I I s| ri11 i il ! n p I i 
I II 

Pi r I an< Ilo fi rrov i.ino se in 
lira questioni di pochi mis i 

I I! I I i s s i l e | i le s i L 

I I V I I! ! I l i s I i II I 

l i s e 

! ! i l 

Il I I g ì le 

I i l s s 

I e II k 111 

1 I l i I | ( I 1 
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I 11 e II i I I I I 
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K"5t. 

La politica è in tempesta, la gente ha perso la bussola 
e a volte mi sento confusa. 

Ma poi ho preso una decisione: leggere un giornale 
orientato a sinistra. Così mi sono abbonata a l'Unità., 

e il problema dell'informazione quotidiana l'ho risolto. 
' Con una serie di vantaggi notevoli. 

Il giornale costa solo 

980 lire 
e, oltre a trovarlo tutti i giorni a casa, 

risparmi in un anno 255.000 lire. Hai la 

tariffa bloccata 
se aumenta il costo dei quotidiani. 

Ricevi in regalo tutti i 

libri dell'Unità. 
E se fai subito l'abbonamento annuale, 

partecipi in gennaio e febbraio '94 all'estrazione 
settimanale di week-end per due persone nelle ' 

capitali europee 
strazione finale di viaggi 

Cina. Usa. 
Marocco, 
Nord Europa. 

E c'è di più. Se possiedi i requisiti richiesti puoi domandare 
e ricevere gratuitamente la carta di credito 

Unicard s: 
e pagare in 6 comode rate l'abbonamento annuale. 

Per informazioni numero verde 

1678-61151 

e concorri all'estrazione finale di viaggi in 

Allora, credi ancora che non valga la pena 
di abbonarsi a l'Unità? 

roiiàtà 

ABBONARSI A L'UNITA1: RISPARMIARE, LEGGERE, VIAGGIARE. 
l'ololo sottoscrivere l'abbonai nonio versando l'importo sul c/c postalo n'-'?997?00/' inloslalo a l'Unità SpA, via Duo Macelli ?3/13, 0018/ I ionia, o tramile: assonno bancario e vacjlia postalo. 

A '- * A 



Tina Kellegher (a destra) in una scena del film «The Snapper» di Stephen Frears 

In anteprima per «l'Unità» 
«The Snapper» di Frears 
• • "Quando seppi che Alan 
Parker stava girando un fi lm in
titolato Vie Committrients a 
Dubl ino, fui col to da un attac
co d i gelosìa - confessa Ste
phen frears - . Sapevo che sa
rebbe stato un buon f i lm e cosi 
fu-. Per recuperare quest'occa
sione mancata il regista d i My 
lieaiilifutUiundretteode Le re
lazioni pericolose ha diretto 
un'altra storia tutta irlandese: 
The Snapper. Scritto dal lo stes
so autored i VieComrnilmenls, 
Koddy Doyle, il f i lm e ambien
tato a Dubl ino e racconta la 
storia d i una tipica famiglia ir

landese. Domani sera alle 
21.30 al c inema Majestic Vie 
Snapper verrà proiettato in an
teprima gratuitamente per i let
tori de "l'Unità". I biglietti d ' in
gresso si potranno ritirare lo 
stesso giorno a partire dalle 
ore 10 presso la sala d i via SS. 
Apostoli 20. Per Roddy Doyle 
•gli irlandesi sono i più neri 
d'Europa», con molto senso 
del r i tmo e soprattutto molta 
birra nelle vene. Simpatici e un 
po' confusionari i Curley sono 
una famiglia numerosa. Ci so
no papà Dessic (Colm Mea-
ney) , tutto lavoro e pub, mairi-

I quattro ultimi 
canti di Strauss 

E R A S M O V A L E N T E 

• • Per conto nostro, aveva
mo propr io annunciato come 
una buona cosa l 'opportunità 
di avere, tutte in fila in cinque 
giorni, c inque esecuzioni dei 
«Quattro ul t imi Lieder» di Ri
chard Strauss. Li ha diretti ve
nerdì e sabato Yuri Tcmirka-
nov per la Rai, al I-orto Italico; 
domenica, lunedi e ieri, per 
Santa Cecilia ha provveduto 
Daniele Gatti. L'uno e l'altro 
hanno un po ' cercato d i sciu
pare l'evento. Temirkanov ha 
fatto precedere quei «Lieder» 
da una squassante e coniusio-
naria «Sinfonia» dei «Maestri 
Cantori d i Norimberga", che 
non c i azzeccava proprio nien
te, mentre Daniele Catti, volen
do strafare, ha fatto procedere 
il capolavoro da un altro capo
lavoro di Strauss: il cosiddetto 
«Studio» per ventitre strumenti 
ad arco, intitolato «Metamorfo
si». Costituiscono la meditazio
ne del grande compositore su 
tutto un mondo distrutto dalla 
guerra. Non per nulla, i suoni si 
tormentano su un frammento 

della Marcia funebre dell ' .Eroi-
ca» d i Beethoven. Furono com
poste nella primavera del 
1945. Qualcuno ravvisò in quel 
brano una musica per la morte 
d i Hitler, e Bruno Walter dovet
te insorgere a difesa dell 'anzia
no compositore che altri 
(americani arrivati a Garmisch 
dov'era la villa d i Strauss) rite
nevano essere l'autore del fa-

• moso valzer del Danubio Blu. 
Le «Metamorfosi» non si ad

dicono ne all'acustica nò allo 
spazio del l 'Auditor io d i via del
la Concil iazione e hanno 
smorzato le attese per i quattro 
«Lieder». Sia Pamela Coburn 
alla Rai. che Sharon Swcct a 
Santa Cecilia, hanno impron
tato l'esecuzione al c l ima di 
«arie» melodrammatiche, a 

. scapito delle preziosità orche
strali, . rimaste nel l 'ombra. 
Strauss ai direttori d'orchestra 
chiedeva d i dirigere le sue 
opere «Salomù» ed «Elektra» 
come se fossero d i Mendcls-
sohn, d i quel Mcndclssohn au
tore della musica per le silfidi 

ma Kay (Ruth McCabe), che si 
difende con senso pratico ed 
ironia, e i loro sei vivaci figli. A 
sconvolgere i precari equil ibri 
domestici e la figlia più gran
de, Sharon (Tina Kellegher), 
che scopre d i essere incinta 
ma si rifiuta d i rivelare l'identi
tà del padre. Ma non siamo 
certo in un interno borghese di 
benpensanti e il piccolo dram
ma famil iare si consuma con 
partecipe leggerezza. Tutti im
pareranno qualcosa dalla gra
vidanza di Sharon, persino il 
vecchio Dessie scoprirà l'emo
zione della «paternità». 

(quel le del «Sogno d'una notte 
d'estate» di Shakespeare). Ma 
l'orchestra non era cosi aerea 
e leggera. È stato un po ' stra
no, poi , a Santa Cecilia (c i rife
r iamo alla replica d i lunedi se
ra) il discorsetto al pubbl ico, 
tenuto da Daniele Gatti, poco 
prima dei quattro «Lieder». Si 
era seccato che qualcuno -
non erano ancora finite le «Me
tamorfosi» - losse subito scat
tato nell 'applauso, trascinan
do gli altri ascoltatori. Noi pen
siamo che l'applauso «prescio-
loso" forse voleva svegliare 
l 'Auditorio dal l 'appisolamento 
in cui era caduto. Certi silenzi 
come certi applausi non pos
sono che derivare dal coinvol
gimento degli ascoltatori nel 
suono e meno che mai da rac
comandazioni verbali. 

Più movimentate sono ap
parse le esecuzioni dei «Lie
der» diretti da Temirkanov che, 
alla fine, ha dato sfogo alla sua 
esuberanza con la Sinfonia dal 
«Nuovo Mondo» di Dvorak, che 
celebra i cento anni ( fu ese
guita la pr ima volta nel dicem
bre 1893). Anche Daniele Gat
ti e ritornato al l 'u l t imo scorcio 
dell 'Ottocento, r iportando 
trionfalmente lo Strauss stre
mato dei «Lieder» (19-18) al lo 
Strauss scatenato d i sessan
t a n n i prima: quel lo del poema 
sinfonico «Morte e trasfigura
zione», già a buon puntò nel 
1888 (Strauss aveva ventiquat
tro ann i ) , eseguito poi nel 
1890. 

*->—v 
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Straordinaria mostra fotografica a Palazzo Ruspoli 

Geniale Cartìer-Bresson 
E N R I C O C A L L I A N 

• • Henri Curtier-Bresson 
(Fonda/ ione Mommo palaz
zo Ruspoli. piazza San l-oren-
zo in Lucina 43 Orano 10-21 
Catalogo Al inan con prefazio
ne di Yves Bonnefo> La 
20 000) Momenti decisivi mo
stra straordinaria che non h<i 
bisogno d i nessuna specifica
zione, delucidazione le foto 
grafie scattate da lui non han
no bisogno d i nessuna dida 
scalla Ed e uno dei pochi arti
sti al mondo del bianco e nero 
che non ha bisogno d i nulla 
La sua tragedia fotografica e 
ineluttabilmente onnipotente 
e onnicomprensiva prima an
cora di essere scattata Anche 
perche I lenn Cartìer-Bresson 
(nato a Chanteloup (Sci-
nc-et -Marne il 22 agosto 
1908) checche se ne possa d i 
re o pensare ' iene dal mondo 
dell arte nel 192! si interessa 
al movimento surrealista e pro
prio da qui che il circostante, il 
paesaggio, l 'attimo int imo del 
soggetto, diventa per Cartier-
-Bresson «opera». È un fotogra
fo che pensa prima di scattare; 
tutti i passaggi della foto av
vengono prima nel pensiero 
immaginif ico. L'uso del l ' im
magine fotografica e quanto di 
più ineluttabile ci possa essere 
in arte: tutto avviene nel ristret
to spazio centimetrato, ma e 
«prima» e «dopo» che Cartier-
-Bresson agisce: in fondo ò tra
gedia, risulta tragedia perchè 
nulla e «costruito» artificial-

Ut» . 

Due fotografie di Henri Cartìer-Bresson operai di uno stabilimento moscovita durante la pausa e a destra una veduta de L Aquila 

mente. Oltre al surrealismo, il 
fotografo francese è profonda
mente legato, per quanto ri
guarda i corpi , a^Bonnard, Ba-
zille, Fantin-Latour; per il pae
saggio Monet, Vallotton. Cail-
lebotte. i Simbolisti e il sapore 
del grottesco da Toulouse Lau-
trec, Guys, Daumier. 

Non si e mai dedicato all ' i l
lusione della illusivitù del l ' im
magine, ossia la significazione 
del significato del «mondo»; 
per lui la fotografia 0 "trattene
re» il respiro prima dello scatto 

in modo che nulla «sobbalzi» 
troppo e lo sfocamento pren
da il sopravvento. Nulla ò la
sciato al l 'apparecchiamento, 
alla messa in scena troppo vi
stosa, superficiale quindi e il 
•fugace» della caduca immagi
ne che vuole «catturare» prima 
che significhi troppo nel mon
do. Tutto e fermo e tutto passa 
sotto il ponte della vita e tratte
nere qualche bricolo d i tempo 
sulla carta emulsionata è virtù 
d i pochi. Cartier-Bresson e un 
eletto, un artista come pochi . ' 

Ixi memoria per lui 0 diziona
rio da consultare: memoria vi
siva di qualcosa che e già ac
caduto e che bisogna archiviz-
zare per non l'asciarla sfuggire 
un'altra volta: se tutto e già ac
caduto non e detto che non bi
sogna fissare l'avvenuto per 
memorizzare le azioni dell 'uo
mo. Una figura che cammina 
per gli argini lungo la ix^nna, le 
contadine aquilane lungo le 
salite dei viali cit tadini, la men
sa operaia a Mosca, palazzoni 
romani di periferia, immagini 

spagnole d i vestizioni d i toreri 
e teatranti tutto lungo i peregri
ni sentieri percorsi dall'artista è 
accaduto nelle sue significa
zioni e nulla e rimasto se non 
sulla carta che l 'occhio ha fis
sato. L'essenziale nella sua 
ineluttabilità avvolge l'opera in 
bianco e nero, e soprattutto la 
costanza, l 'abnegazione di se 
stessi che costruisce l'arte del
lo scatto. 

Fotografare e scegliere il 
momento imprevedibile fra i 
tanti che la realtà l i indica, che 

ti- sottopone Mila tua attenzio
ne; e anche un modo di vivere 
e forse solo quel lo 0 il momen
to da fotografare che Cartier-
-Bresson predilige. L'artista 
forse cerca solo questo: cono
scere sempre e comunque nel
lo stesso istante l'evento nella 
sua totale forma percepita dal
lo sguardo che coglie il signifi
cato dell 'accaduto. O quel lo 
che accadrà, come in pittura 
prima ancora di stendere il co
lore sulla loia aver «pensato» 
all'evento da storicizzare. 

Premi-al «Teatro patologico» che da stasera si riaffaccia a Roma 

D'Ambrosi gioca col fuoco 
S T E F A N I A C H I N Z A R I 

V M Dario D'Ambrosi, ovvero: 
quello del. teatro patologico. 
L'etichetta e d'obbl igo, e, per 
una volta, non riduttiva. D'altra 
parte il teatro patologico l'ha 
inventato lui, questo anomalis-
simo teatrante milanese, ca
pelli quasi a zero, occhi verdi 
mobil issimi, parlata ipcrconci-
tata e un'energia incontenibi
le. Ed ò il teatro che in pr imo 
luogo si fa nei luoghi della ma
lattia mentale: ospedali psi
chiatr ici, centri per handicap
pati, istituti sanitari, per parlare 
di quel conf ine sottile, invisibi
le a volte, che separa la recita
zione dalla foll ia, e fa sembra
re l ' immedesimazione con un 
personaggio cosi simile ad al
cuni passaggi della patologia 
mentale. Teoria rischiosa? 
D'Ambrosi gioca col fuoco e 
gli piace. E il teatro italiano s'è 
finalmente accorto anche del
la sua più che decennale attivi
tà: quest 'anno tra i premi del
l'Istituto del dramma italiano 

c'e anche il r iconoscimento 
speciale assegnato all'Associa
zione Teatro patologico. «Ero a 
New York quando mi hanno 
detto del premio: ho pensato 
subito a uno scherzo. Invece e 
vero. Sono sorpreso, non c'è 
che dire». 

A New York, nel mitico Cafe 
La Marna d i Ellen Stewart. 
D'Ambrosi è praticamente di 
casa: qu i ha sperimentalo i 
suoi pr imi spettacoli e qui , la 
scorsa estate, il suo Principe 
della follici La ricevuto le lodi 
entusiaste del crit ico del «New 
York Times». Insomma, e col 
capo cosparso di onori che 
Dario si riaffaccia a Roma, da 
stasera e fino al 23 dicembre, 
protagonista della rassegna 
dedicata al «Teatro Patologico» 
voluta dal comune di Roma, 
dal l ' Idi e dall'associazione di 
psichiatria sociale Ippogrifo, 
che sottolinea 'l'importanza <li 
entrare con un elemento co
municativo, vivo e sano come 

il teatro negli spazi del dolore e 
della follia. 

Tre spettacoli, un film e una 
performance creati tra il 1980 e 
il'87 e ora riproposti secondo il 
seguente calendario: /giornidi 
Antonio dal 9 al 13 ai Centro 
teatrale il Parco di via Ramaz
zine Nemico mio dal M al 17 a 
Santa Maria della Pietà, dove 
pure il 18 viene proiettato il 
fi lm Calè La Marna girato da 
Gianluca Fumagalli all 'ospe
dale psichiatrico d i Feltri; Allu
cinazione da psicofarmaci dal 
20 al 22 alla Centrale Monte-
martini del l 'Acca di via Ostien
se, scenario anche della per
formance finale Tutti non ci so
no. Tull i ritratti dolenti , inquie
tanti, estremi, comic i a volte, a 
cui D'Ambrosi sa dare la tene
rezza, l'energia e la deriva giu
sti. Una rassegna autocclebra-
tiv<i? «Per carità, nemmeno ci 
penso. Il progetto era già in 
piedi da alcuni mesi: una bella 
occasione per tornare a recita
re in alcuni luoghi che cono
sco e insieme ad attori con cui 

da lempo non lavoro p iù, ma 
che sono stati fondamental i 
per la creazione dei miei spet
tacoli». Ecco allora di nuovo in 
campo Stefano Abbati , Ixiren-
zo Alessandri. Gianna Coletti e 
Paolo D'Agostino, accanto alla 
vera novità dell' intera rasse
gna, la macchina delle emo
zioni. 

Tutte le sere infatti, collegata 
alternativamente ad uno degli 
attori o ad una persona del 
pubbl ico, c i sarà anche la 
creatura del dottor Flamini, il 
quale spiega che lo strumento, 
frequentemente usato con i 
malati di mente, viene qui per 
la prima volta impiegalo a tea
tro. «Da un lato verif icheremo 
l'ipotesi di reazioni dell 'attore 
durante la sua prova, vedremo 
quanto sono frequenti i mo
menti di schizofrenia quasi 
biologica durante la perfor
mance; dall 'altro studieremo 
se e quando lo spettatore vive 
dei picchi emotivi durante la 
messinscena». Chi vuole sotto
por l i al test? 

Scena da uno spettacolo di Dario D'Ambrosi 

«Abaco»: improvvisazione jazzistica 
con il pianista Enrico Pieranunzi 

H L'«Abaco jazz» d i Lungotevere de i Mel imi 3 3 / a presenta 
da d o m a n i a sabato un interessante incont ro d idat t ico con 
Enrico Pieranunzi . 11 celebre pianista e compos i to re darà vita 
ad un corso teor ico-prat ico su «L ' improwisz ione jazzistica 
c o m e var iaz ione, compos iz ione , interpretazione». IJO stesso 
musicista tornerà po i in concer to dal v ivo, ne l lo stesso locale, 
martedì (o re 2 2 ) . Pianismo e classe in d u o con ilsas.soionista 
Stefano D'Anna. Le in fo rmaz ion i e le prenotaz ion i per il corso 
teor ico-prat ico si r icevono dal ie I fl.30 alle 22 al tei. 32.0-1.705. 

LYDIA ALFONSI 
migliore attrice protagonista al 45° Festival di Salerno 

Lorena Benatti Lorenza Indovina 

IL TRITTICO DI ANTONELLO 

Febbre Furore Fiele 
un film di FRANCESCO CRESCIMONE 

A L C I N E M A DEI PICCOLI 
V.lc della Pineta (Villa Borghese) 

Spettacoli ore 21 e ore 23 

T A G L I A N D O V A L I D O 
P E R UNA R I D U Z I O N E DEL B IGL IETTO 

ì da L. 8.000 a L. 6.000 per i lettori de F I M i t à 

§ 

TUnità 
citano mmiuirnu 
Ol C I N E M A T O O R A F I A 
CINETECA NAZIONALE 
Of gBnijzarone Officina Filmclub 

•hi cloDlL'IltCli r Spaiti! IIÌCÌ III1 

mattinate di cinema 
italiano 

domenica 12 dicembre 1993 - Ore 10 
CINEMA MIGNON 
VIA VITERBO 

Michelangelo Antonioni 

L'avventura 

J|fRAHKAMROMA 
Lm imm anale» b a i s i . 

<T 

C£DQ ÌS8SP 
* \ 

PER NATALE 
REGALATEVI E REGALATE LA CARD 

CHE RISOLVE GLI IMPREVISTI 

CON SOLE L. 130.000 + IVA L'ANNO 
VI D A DIRITTO DI USUFRUIRE 

GRATUITAMENTE E ILLIMITATAMENTE 
DEL LAVORO PER LA NORMALE MANUTENZIONE 

DELLA VOSTRA CASA, UFFICIO E STUDI IN GENERE 

Avrete a disposizione un pool di specialisti, quali: 
• IDRAULICI 
• ELETTRICISTI 
• VETRAI 
• TELEFONISTI /CITOFONISTI 
• FALEGNAMI 
• FABBRI 
• TECNICI LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE 

ABBONATEVI ALLA SERVICE CARD 

k 
ÌNUMEROVERDE j 

1 6 7 0 - 1 2 1 6 2 

J 



«Ci». CSnemasOfeairi M I M I (ili di 

8 ( i m m i l l i I1)')-! p . i y i N i 28 

ACAOEMYHALL 1 6 0OO P«r amore solo p«r amore di Giovanni 
ViaStamiM Tel 44237778 Veronesi con DieqoAbalantuono DFt 

( 1 b 1S-18 ?0 ?0 ?5 ?? 30) 

ADMIRAL 
Piazza Vorbano 5 

L 10 000 
Tel 8541195 

Sol levante di Philip Kautman con 
SoanConnerv G (15-17 35-20-?? 30) 

ADRIANO 
Piazza Cavour 22 

L 10 000 
Tel 3211896 

Aladdln di VV Disney D A 
(14 30 16 30-18 30 20 30-22 30) 

ALCAZAR L 10 000 Misterioso omicidio a Manhattan di 
V iaMerrydelVal 14 Tel 5880099 Wcody Alien con Alan Alda Woody Al 

len-G 116 30 18 30-20 30 ti 30) 

AMBASSADE 
Accademia Agiati 57 

L 10 000 
Tel 5408901 

Aladdln ai V\ Disney DA 
114 30-16 30-18 30-20 30-22 301 

AMERICA 
ViaN del Grande 6 

l 10000 
Tel 5816168 

ARCHIMEDE 
Via Archimede 71 

L 10000 
Tel 8075567 

Sol levante di Philip Kaulman con 
SeanConnery G [15-17 35-20 2? 301 

Chiuso per lavori 

ARISTON L 10 000 L'uomo sema volto di Mei Gibson con 
Via Cicerone 19 Tel 3212597 MargafeihWhii ion Mei Gibson-OR 

(15 30-17 45-20-22 301 

ASTRA 
Viale Jomo 225 

L 10 000 
Tel 8176256 

Molto rumore per nulla di e con Henne-
IhBranaqh SE (16-22 301 

ATLANTIC 
V Tuscolana 745 

L 10 000 
Tel 7610656 

Aladdln di W Disney-DA 
(14 30-16 30-18 30-20 30-22 301 

AUGUSTUSUNO 
C s o V Emanuele203 

L 10 000 Spara che ti passa di Carlo Saura con 
Tei 6875455 F Non A Bandoras DR 

(16 30-18 30-20 30 22 30) 

AUGUSTUSDUE l 10 000 L albero. Il sindaco e la mediateca di 
C s o V Emanuele203 Tel 6875455 Cric Rohmor con Pascal Grogqory 

Anello Oomblasle FabriceLuchim BR 
(16-18 10-20 20-22 301 

BARBERINI UNO L 10 000 Legittima accusa d Sidney Lumet con 
Piazza Barberini 25 Tol 4827707 Robecca Do Mornay Don Johnson G 

(15 50-18 20 10-22 JUI 

BARBERINI DUE L 10000 Amore solo per amore di Giovanni Ve-
Piazza Barberini 25 Tel 4827707 ronesi con Diego Abalantuono-DR 

(16-18 10-20 25-22 301 

BARBERINI TRE 
Piazza Barberini 25 

L 10000 
Tol 4827707 

Aladdln di W Disney D A 
('5-16 55-18 50-20 40-22 30) 

CAPITOL 
ViaG Sacconi 39 

L 10 000 
Tel 3236619 

Aladdln di W Disney • D A 
(14 30-16 30-18 30 20 30-22 30) 

CAPRANICA 
Piazza Capramca 101 

L 10 000 
Tel 6792465 

L'ostaggio con Sam Neil - G 
(16 30-18 30 20 30-22 30) 

CAPRANICHETTA L 10 000 Tango di Palrice Lecon: con Michele 
p za Montecitorio 125 Tol 6796957 Leroque BR 

115 45-17 20-19-20 40-22 30) 

CIAK 
Via Cassia 692 

L 10 000 
Tel 33251607 

Aladdln d.W Disney-D A 
114 30-16 30-18 30 20 30-22 30) 

COLA DI RIENZO 
Piazza Cola di Rienzo i 

L 10 000 
I Tol 6878303 

Sud di Gabriele Salvatores con Silvio 
Orlando-OR d b 10-1820-2020-2230) 

DEI PICCOLI 
Via della Pineta 15 

L 7000 
Tol 8553485 

Eddy e la banda del sole luminoso • 
DA (11-15-16 30 18) 

DEI PICCOLI SERA 
Via della Pineta 15 

L 8000 
Tol 8553485 

Concerto |21) 

DIAMANTE 
ViaPreneslina 230 

L 7 000 
Tel 295606 

ToneJe r r y -D A (15 30-22) 

EDEN 
P zza Cola di Rienzo 74 

L 10 000 Caro diario di Nanni Morelli con Rena-
Tel 3612449 lo Carpentieri Nanni Moretti - BR 

[1630-1830 20 30 22 301 

EMBASSY L 10000 Insonnia d'amore di Nora Ephron con 
Via Stoppani 7 Tel 8070245 Tom Hanks Meg Ryan - SE 

11545-18 05-2015-22 301 

EMPIRE L 10 000 
Viale R Margherita 29 Tel 8417719 

Aladdln di W D isney-DA 
(14 30-16 30-18 30-20 30-22 301 

EMPIRE 2 
VIodel lEsorc i to 44 

L 10000 
Tel 5010652 

Aladdln di W Disney-DA 
(14 30-16 30-18 30-20 30-22 30) 

ESPERIA L 10 000 II luggltivo di Andrew Davis con 
Piazza Sonnino 37 Tel 5812884 Hartr isonFord-G 

|15 30-17 40-20-22 30) 

ETOILE 
Piazza in Lucina 41 

L 10 000 
Tel 6876125 

Sol levante di Philip Kaulman con 
SeanConnery-G (15-17 35-20-22 30) 

EURCINE L 10 000 Piccolo grande amore di Carlo Vanzi-
Via Luzt 32 . Tol 5910986 na con Barbara Snollcmburg Raoul 

Bova-SE Ho 45-18 10-2020-2230) 

EUROPA L 10 000 Piccolo grande amore di Carlo Vanzi 
Corsod Italia 107'a Tel 8555736 na, con Baruara Snellemburg Raoul 

Bova-SE [1615-18 30-20 30-22 30) 

EXCELSIOR L 10 000 
Via 8 V del Carmelo 2 Tel 5292296 

Misterioso omicidio a Manhattan di 
Woody Alien con Alan Alda Woody Al-
l en -G (1615-18 20-20 25-22 301 

FARNESE 
Campo de F io" 

L 10 000 
Tel 6864395 

Molto rumore per nulla di e con Kenne-
thBranagh-SE 116-18 10-20 20-22 301 

FIAMMA UNO L 10 000 Le donne non voglio più di Pino Ouar-
Via Bissolati 47 Tel 4827100 tulio con Lucrezia Lame della Rovere 

PinoOuartul lo-BR 
(15 45-18-2015-22 30) 

(Ingresso solo a inizio spettacolo) 

FIAMMA DUE 
Via Bissotati 47 

L 10000 
Tol 4827100 

America oggi d" Robert Al 'man con 
Jack Lemmon-DR (15-1630-22) 

GARDEN L 10 000 
Viale Trastevere 244/a Tel 5812848 

Piccolo grande amore di Carlo Vanzi 
na con Barbara Snellemburg Raoul 
Bova-SE [1615-18 30-20 30-22 30) 

GIOIELLO L 10 000 O Film blu di K K.cslowski con Ju-
Via Nomentana 43 Tol 8554149 lietteBinoche BenoiIRegent-DR 

(15-16 45-18 45-20 35-22 301 

GIULIO CESARE UNO 
Viale G Cosare 259 

L 10 000 
Tel 39720795 

Aladdln di W Disney- D A 
(15-16 55-16 50-20 45-22 301 

GIULIO CESARE DUE 
Viale G Cosare 259 

L 10 000 Misterioso omicidio a Manhattan di 
Tel 39720795 Woody Alien con Alan Alda Woody Al 

l en -G (15 15-17 40-20 05-2? 30) 

GIULIO CESARE TRE L 10 000 Insonnia d'amore di Nora Ephron con 
VialeG Cosare 259 Tel 39720795 TomHanks Meg Ryan-SE 

(15 15-17 40-20 05-22 30) 

GOLDEN L 10 000 Amore con Interesse di Barry Sonnon-
Via Taranto 36 Tel 70496602 lield con Michael J Fox-BR 

116-18 20-20 25-22 30) 

GREENWICHUNO L 10 000 
ViaG Bodoni 57 Tel 5745825 

Il socio di Sidney Pollack con Tom 
Cruiso-G (16 30-1"! 15-22) 

GREENWICHDUE 
ViaG Bodoni 57 

L 10 000 
Tel 5745825 

Piovono pietre di KenLoach conBruce 
Jones • DR (17 15-19 15-20 5O-22 30) 

GREENWICHTRE L 10 000 > Film blu ci K Kieslowski con Ju-
Via G Bodoni 57 Tel 5745825 Netto Binoche BenoitRogent-DR 

(19-20 45-22 30) 

GREGORY L 10 000 Le donne non vogliono più di Pino 
Via Gregorio VII 180 Tel 6384652 Quartglio con Lucrezia Lante della Ro

dere PmoQuartul lo-BR 
[15 30-17 15-19-20 40-22 30) 

L 10 000 Kall 'ornla di di Brad Pitt con Juliette 
Tol 8548326 Lewis-DR 115 30-18-20 05-22 30) 

HOLIDAY 
Largo B Marcello 1 

INDUNO L 10 000 Dennis la minaccia di Nick Casllo con 
V a G I n d u n o Tel 5812495 WalterMalthau JoanPIowngh! BR 

(16-22 30) 

KING L 10 000 Misterioso omicidio a Manhattan di 
Via Fogliano 37 Tel 86206732 Woody Alien con Alan Alda Woody Al

ien-G (15 45-22 30) 

MADISON UNO 
Via a n a t r e r à 121 

L 10 000 
Tel 5417923 

Molto rumore per nulla di e con Kenne-
thBranagh-SE (15 45-18-20 15-22 30) 

MADISON OUE 
ViaChiabrera 121 

L 10 000 
Tel 5417923 

Sud di Gabriele Salvatores con Silvio 
Orlando-DR (16 30-18 30-20 30-22 30) 

MADISON TRE L 10 000 Nata Ieri di Luis Mandoki co Melarne 
ViaChiabrera 121 Tel 5417926 GnHith John Goodman -BR 

(16 30-18 30-20 30 22 30) 

MADISON QUATTRO L 10 000 Come l'acqua per II cioccolato di Alton-
ViaChiabrera 121 Tel 5417926 soArau con Marco Leonardi-DR 

(16-18 20-20 20-22 30) 

MAESTOSO UNO L 10 000 Piccolo grande amore di Carlo Vanzi-
Via Appia Nuova 176 Tel 786086 na con Barbara Snellemburg-SE 

(1515-17 40-20 05-22 301 

MAESTOSO DUE L 10 000 CIIHhangor di Ronny Martin con Sylve-
ViaAppiaNuova 176 Tel 786086 stcrStal lone-A 

(15 15-17 40-20 05-22 301 

MAESTOSO TRE L 10 000 Insonnia d'amore di Nora Ephron con 
ViaAppiaNuova 176 Tel 786086 TomHanks MogRyan-SE 

(1515-17 40-20 05-22 30) 

MAESTOSO QUATTRO 
Via Appia Nuova 176 

L 10 000 Misterioso omicidio a Manhattan di 
Tel 786086 Woody Alien con Alan Alda Woody Al-

l en -G 11515-17 40-20 05-22 30) 

MAJESTIC 
Via SS Apostoli 20 

L 10 000 
Tel 6794908 

Addio mia concubina di Chen Kaige 
con Lesilo Cheung • DR (16-19 20-22 30) 

METROPOLITAN L 10 000 
Via dei Corso 8 Tel 3200933 

Insonnia d'amore di Nora Ephron con 
TomHinks Meg Ryan SE 

(1345-1805-20 15-22 301 

MIGNON L 10 000 
V a Viterbo 11 Tel 8559493 

Caro diario di Nanni Moretti con Rena 
to CiTJentien Nanni Moretti BR 

db 30-18 J 0 20 30 22 30) 

NEW YORK L 10 000 
Via df Ile Cave 44 Te' 7810?~1 

Una bionda tutta d'oro di R Mulcahy 
con Kim Basinger BR 

116 18 20-20 20-2? 30) 

NUOVO SACHER L 10 000 
Largo Ascianghi 1 Tel 5818116 

Caro diario di Nanni Moretti con Rena
to Carpentieri Nann. Morett i-BR 

116'0-18 20-20 30-22 40) 

PARIS L 10 000 
Via Magna Grecia 112 Tel 70496568 

Aladdln D A 
11-1 30 16 30 ' 8 30-20 30-22 30) 

PASQUINO L 7 000 
Vicolo del Piede 19 Tel 5803622 

Scent o( a «romani in lingua originale) 
117 19 30-22) 

OUIRINALE L 10 000 
V a Nazionale 1°0 Tel 4882653 

L'età dell'innocenza di Marlin Scorse 
se con Daniel Day Lewis Michelle 
Pteiler-SE (14 40 17 15-19 50 22 301 

OUIRINETTA L 10 000 
ViaM Mmqhetti 5 Tel 67900V 

Occhi di serpente di Abel Ferrara con 
Madonna-DR (15 45-18-20 15-22 30) 

REALE 
Piazza Sonnino 

L 10 000 
Tol 5810234 

Aladdln di W Disney DA 
(14 30-1630-18 30-20 30-22 301 

RIALTO L 10 000 
Via IV Novembre 156 Tel 6790763 

Una vita al massimo di Tony Scott con 
C Slater P Arguet'e-DR (16-2230) 

RITZ L 10 000 
Viale Somalia 109 Tel 86205683 

L'età dell'innocenza di Martin Scorse 
se con Daniel Day-Lewis Michclle 
Pleiter-SE (14 40 17 15-19 50-22 30) 

RIVOLI L 6 000 
ViaLomba-dia 23 Tel 4880883 

Misterioso omicidio a Manhattan di 
Woody Aller con Alan Alda Woody Al 
' en -G (16 30-18 30-20 30-22 301 

ROUGEETNOIR L 10 000 Una blonda tutta d'oro di R Mulcahy 
Via Salaria 31 Tel 8554305 conKimBasmger BR 

116-18 20-20 20-22 30) 

ROYAL L 10 000 
Via E Filiberto 175 Tel 70474549 

Senza tregua di John Woo con Jean-
Claude Van Damme Yancy Bul ler-A 

(16-'8 30-20 30-22 30) 

SALA UMBERTO • LUCE L 10 000 
Via Della Mercede 50 Tel 6794753 

Giovanni Falcone di Giuseppe Forrara 
con Michele Placido DR 

(15 30-17 50 20 10 22 30) 

UNIVERSA!. 
Via Bari 18 

L 10 000 
Tel 44231216 

Jurasslc Par* di Steven Spielberg • FA 
115-17 35-20-22 30) 

VIP-SDA L 10 000 
ViaCal laoSidama 20 Tel 86208806 

Misterioso omicidio a Manhattan di 
Wcody Alien con Alan Alda Woody Al-
lenG 116-18 20-2015-22 301 

• CINEMA D'ESSAI I 
ARCOBALENO 
Via Redi 1 a 

L 6 000 
Tol 4402719 

Un'anima divisa In due 
(16-18 10-20 20-22 30) 

CARAVAGGIO 
ViaPaisiello 24/B 

L 7 000 
Tel 8554210 

Eddy e la banda del sole luminoso 
116 10-17 45-19 20-20 55-22 30) 

DELLE PROVINCE 
VialodclleProvince 41 

L 7 000 
Tel 44236021 

MadelnAmerica (16-1810-20 20-22 30) 

RAFFAELLO 
Via Terni 94 

L 6 000 
Tel 7012719 

Il grande cocomero 
16-1810-20 70-22 30) 

TIBUR 
Via degli Etruschi 40 

L 7000 
Tel 495776 

Spettacolo teatrale 

TIZIANO 
Via Reni 2 

I CINECLUB I 

L 5 000 Scuola elementare (19-20 45-22 30) 
Tel 3236586 Flevel alla conquista del Qesl 116-

17 30) 

AZZURRO SCIPIONI 
Via degli Scipionica Tel 39737161 

SALA LUMIERE 400colpl(18) Germa
nia annozero (20) Giochi proibiti (22) 
SALA CHAPLIN II re del giardini di 
Marvin (18 30) Fuga per la vittoria 
(20 30) L'uomo venuto dalla pioggia 
(22 30) 

GRAUCO L 6 000 
ViaPer jg ia 34 Tel 7824167-70300199 

IL LABIRINTO L 7 000 
Via Pompeo Magno 27 Tel 3216283 

Placido di Luis Berlanga (19) Carlos 
Gardel El dia que me quleras di John 
Reinhard! (21) 

SALA A Piovono pietre di Ken Loach 
(17-18 50-20 40-22 30) 
SALAB ElMar lachid iFRidnguez 

117 18 50-20 40-22 30) 

L OFFICINA FILMCLUB 
Ingresso libero 

c/o Cinema Giulio Cesare 

SALA 2 II pupo di A Blasoni II bambi
no felice di M Makhmalbal Anna di V 
De Sica (9 30) 
SALA 2 Dibattilo -Moravia al/nel cine-
m a l l i ) 
SALA 3 GHEImolopar te2diD Marami 
(9 30) I delfini di F Maselli (11) 

POLITECNICO L 7 000 
Via G B Tiopolo13/a Tol 3227559 

Forza Italia di Roberto Faenza (18 30) Il 
proiezionista di Andrei Konchaloski 
(20-22 30! 

FUORI ROMA I 

ALBANO 
FLORIDA 
ViaCavour 13 

L 6000 
Tel 9321339 

Per amore solo per amore [15-2215) 

BRACCIANO 
VIRGILIO L 10 000 
ViaS Nogretli 44 Tol 9987996 

Piccolo grande amore 
(1615-18 20-20 25-22 30) 

CAMPAGNANO 
SPLENDOR 

l l luggll ivo (1545-1745-1945-2145) 

COLLEFERRO 
ARISTON UNO L 10 000 
Via Consolare Latina Tel 9700588 

SALACORBUCCI L uomo senza volto 
(1545-18-20-22) 

SALA DE SICA Una vita al massimo 
(15 45-18-20-22) 

SALA LEONE Piccolo grande amore 
(15 45-18-20-22) 

SALAROSSELLINI Dennis la minaccia 
(15 45-18-20-22) 

S A L A T O G N A Z Z I Aladdln 
(16-17 35-19 10-20 40-22 15) 

SALA VISCONTI Le donne non vogllo-
noplu (15 45-18-20-22) 

VITTORIO VENETO 
Via Artigianato 47 

FRASCATI 
POLITEAMA 
Largo Panizza 5 

L 10 000 
Tol 9781015 

L 10 000 
Tel 9420479 

SALA UNO Kalilornla (16-18-20-2215) 
SALA DUE Per amore solo per amore 

(16-18-20-22 15) 
SALA TRE Molto rumore per nulla 

(16-18-20-22 15) 

SALA UNO Aladdln 
(15-17-18 50-2040-22 30) 

SALA DUE Misterioso omicidio a Ma
nhattan (15 30-17 50-20 10-22 30) 
SALA TRE Sollevante 

! 15 30-17 50-20 10-22 30) 

SUPERCINEMA 
P za del Gesù 9 

L 10 000 
Tei 9420193 

Piccolo grande amore 
115 30-17 50-20 10-22 30) 

GENZANO 
CYNTHIANUM 
Viale Mazzini 5 

L 6 000 
Tel 9364484 

Giovanni Falcone 
:15 30-17 40-19 50-22) 

GROTTAFERRATA 
VENERI L 10 000 
Viale 1° Maggio 86 Tel 9411301 

Aladdln (15 30-17 15-19-20 45-22 30) 

MONTEROTONDO 
NUOVO MANCINI L 10 000 
Via G Matteotti 53 Tel 9001888 

Piccolo grande amore (16-'8-20-22) 

OSTIA 
SISTO 
Viadei Romagnoli 

L 10 000 
Tel 5610750 

Aladdln (15 30-17 15-19-20 30 22 30) 

| SUPERGA 
V lo della Manna 44 

L 6 0 0 0 
Tol 5672628 

Piccolo grande amore 
(16 30-18 30-20 30-22 30) 

Li OTTIMO- O BUONO-• INTERESSANTE 
DEFINIZIONI. A: Avventurosa, BR: Brillante. D.A.' Ois animati 
DO: Documentano DR: Drammatico, E: Erotico F- Fantastico 
FA. Fantascienza, G: Giallo H: Horror M: Musicale SA Satirico 
SE: Sentiment, SM' Storlco-Mitolog , ST- Storico W Western 

TIVOLI 
GIUSEPPETTI 
PzzaNicodemi 5 

L 10 000 
Tel 0774/20087 

Giovanni Falcone 

VALMONTONE 
CINEMA VALLE L 6 000 
ViaG Matteotti 2 Tel 9511S23 

Spettacolo di karaoke 

HOLIDAY 
"Belio, energico e aggressivo" 

«L'Easy Rider degli anni 90» 

(La Repubblica) 

(Ciak) 

ORARIO SPETTACOLI 15.30 - 18.00 • 20.05 - 22.30 

• PROSA I 
ABACO (Lungotevere Mel imi 33/A 

Tol 32047ui>) 
Alle 21 Droga Parole sul latti 
Regia di Tatiana Visona con An 
tonel la Morett i 

AGORÀ 80 (Via della Penitenza 33 
Tel 6874167} 
Al le 18 Socrate una quest ione 
mora le di G Arcopinto Regia Ce 
sare Apol i to con C Apohto M De 
Lorenzo F Giordani 

ANFITRIONE (Via S Saba 24 Tel 
5750827) 
S a l a i Alle 21 PRIMA É arr ivato 
Il propr ie tar io del le stel le di A 
Racioppi con A Giacchetl i F La 
pagl ia A Genti lmi 
Sala 2 La locandlera d> C Goldo 
ni con Sergio Ammirata Patrizia 
Parisi Prenotazione obbl igator ia 

ARGENTINA • TEATRO DI ROMA 
(Largo Argent ina 52 Tel 
68804601 2) 
Domani a l le 21 PRIMA Turi osa e 
chebest la di Colme Serreau con 
Luca Oe Fil ippo Lello Arena Re
gia di Benno Besson 

ARGOT (Via Natale del Grande 21 
Tel 5898111) 
Al le 21 Uomini senza donno di 
A Longoni con Alessandro Gus 
sman GianmarcoTognaz^ i 

ARGOT STUDIO (Via Natale dei 
Grande 2 7 - T o l 5898111) 
Al le 21 Scarpette rosse di Tiziana 
Lucattmi c o n T Lucatl ini M Tersi 
gru 

ASS TEATRO PATOLOGICO (tol 
5594815) 
Domani al le 21 Presso il Centro 
Teatrale del Parco via Ramazzmi 
31 I g iorn i d i Antonio di Dario 
D Ambros i con S Abbati L Aies 
sandn D D Ambros i G Coletti 

ATENEO - TEATRO DELL'UNIVER
SITÀ (Viale del le Scienze 3 Tel 
4455332) 
Al le 21 Formlcando al lNmprov* 
viso con Daniele Formica 

BELLI (Piazza S Apol lonia l i / A 
Tel 5894875) 
Al le 17 30 Regista a luci rosse di 
A Mar t ino e T Sherman con P 
Bontempo G Sapio A LoMi Re 
già di A Mart ino 

CAMERA ROSSA (Largo Tabacchi 
105-tei 6555936) 
La Camera Rossa presenta C e r a 
una volta lo di A Potnni recita 
per le scuole e lementar i e medio 
mlenosi Per mtormazioni e pre
notazioni tei 6555936daMe10al lo 
16 

CENTRALE (Via Celsa 6 Tel 
6797270-6765879) 
Alle 21 15 II berretto a sonagl i di 
._ Pirandel lo con G Pal lavicino 
G Vamard i F Cerni l i M Estella 
Di Carlo 

COLOSSEO (Via Capo d A inca 5/A 
Tel 7004932) 
Al le 20 45 Le locandlera d< C Gol
doni rwegia di Marinel la Amaclo 
no con D Nigrol l i D Abbrescui 
M Nissen N De Leo T Onnis 
M Samassa F Albanese 

COLOSSEO RIDOTTO (Via Capo 
d Africa 5 /A -Te l 7004932) 
Sala A Al le 22 PRIMA II m io g iu
dice di Mar ia Pia Daniele con A 
Schiavo M L Gorda 3 Ometto 
Sala B Al le 20 45 Animal i a san
gue f reddo di L Armenia e F 
ApoMoni con Raoul Bova Vincen 
zo Crivel lo Alberto Gasbarn Re 
già di F Apol loni 

DEI COCCI (Via Galvani 69 - Tol 
5783502) 
Al le 21 15 La banda deg l i onest i 
di Age & Scarpel l i con A Aval lo-
no N Musicò G Apr i le Regia di 
Antonel lo Aval lono 

DEI SATIRI (Piazza di Grot lapmta 
19-Te l 6877068) 
Venerdì a l le 20 45 PRIMA Canti 
d i scena concerto di parole e mu 
sica di Cerami & Piovani con V 
Cerami N Martel l i N Piovani 

DEI SATIRI LO STANZtONE (Piazza 
d iGrot tap inta 19 Tel 6871639) 
Al le 21 15 Al terazioni In Equoca-
none con M Zotlol i A Dic lemon-
te P Minaccioni G Brancate A 
Testoni Regia di brizzi e Mar iani 

DELLA COMETA (Via Teatro Mar 
cel lo 4 - T e l 6784380) 
Al le 21 Né In c ie lo ne in (erra di 
Duccio Camer in i con Amanda 
Sandrel l i Balos Roca Rey e Fabio 
Traversa 

DELLE ARTI (Via Sici l ia 59 Tel 
4743564-4818598) 
Al le 17 Nini Ti rabuclò di Ddlia 
Frediam regia L ivoGalass i 

DELLE MUSE (Via Forlì 43 Tel 
4423130Q-844074Q.) 
Al le 18 La r isposta e n o ' d i Augu
sto Carloni e Aldo G iu l f r i con 
Clara Bi idi e Aldo Giutfró Regia 
d iA ldoGtuMrò 

DE'SERVI (Via del Mortaro 22 Tel 
6795130) 
Alle 17 Er marchese del gr i l lo te
sto e r og iad i Al t iero Al t ier i c o n A 
Alt ier i Renato Mer l ino Lina Gre 
co Al t rodo Bareni 

DUE (Vicolo Due Macel l i 37 Tel 
6788259) 
Al le 21 Le c ipol le di Sofocle di F 
Durrenmatt con Ludovica Modu 
gno Gigi Angel i l lo Rosa Di Br ig i 
da Regia di Marco Lucchesi 

ELETTRA (Via Capo d Atnca 32 
Tel 7315897) 
Al le 21 Insolita mente testo e te 
già di Roberta Nicolai con P Can-
nizzaro Enrico Di Fabio Roberto 
Falaschio 

ELISEO (Via Nazionale 183 Tel 
4882114) 
Al le 17 A piedi nudi nel parco di 

Neil Rimon con L Pisti l l i Laure i 
U Masiero regia di E Coltorti 

EUCLIDE (Piazza Euclide 34/a Tel 
8082511) 
Domani a l le 21 Ld Compagnia 
Stabile Tea' rogruppo presente A 
r ispetto e a dispetto commedia 
con musica in due alt i di Vito Boi 
toh 

FLA IANO(V iaS Stefano del Cacco 
15 Tel 6796496) 
Al le 21 Lettere al lo sposo di Bo-
tho Slraus regia Bruno Montefu-
sco 

FURIO CAMILLO (Via Camil la 44 
tol 78347348) 
Oggi 21 Tre studio sul serpente 
spettacolo di danza con la Com 
pagnia «Alci Danza Tea'ro» 

GHIONE (Via del le Fornaci 37 Tel 
6372294) 
Alle 17 Un brut to di let to di E 
Scarpetta con Mano Scarpetta 
Graziel la! Manno e Mar ia Basi le 
Regia di M a n o Scarpetta 

GROPIUS(ViaSanTeies1o/o 7 Tel 
6382791) 
Sono aperte le iscr iz ioni a i corsi 
di formazione teatrale per attori e 
al laborator io Brecht e il teatro 
Epico 

INSTABILE DELL'HUMOUR (Via Ta 
ro 14 .Te l 8416057-8548950) 
Al le 21 30 II Calapranzi di Harold 
Pinter Regia di Si lvio Giordani 
con Fausto Lombardi Salvatore 
Mortel l i t t i 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 
82 A Tel 48731C4) 
Al le 17 30 T l ramisud di Piero Ca-
stel ldcci con Lucio Ca iz / i Pino 
Campagna 

LA COMUNITÀ (Via Zanasso 1 Tel 
5817413) 
Al le 17 30 Fatti unic i per atti co
mic i di Vincenzo Saleme con 
V Saleme C Buccirosso A Z a n e -
va N Paone 

L 'ARCIL IUTO(Pz /aMon tevecc io 5 
Tel 6679419) 

Domani al le 21 La regina g ioca 
con il re di Sibi l la Barbier i con 
Manna Tagl iaferr i e Luca l a j v a -
reschi regia di Mass imo Costa e 
Sibil la Barbier i 
Tutte lo s c i a l l e 22 ti pane del g i 
rasole 

LA SCALETTA (Via del Col legio Ro 
r runo 1 Te 6783148) 
Al le 21 La guerra in tempo di pa
ce di Adr iano Vianel lo con Ettore 
Cappel l i Roberta Gasparetti Re
gia di Adr iano Vianol lo 

LE SALETTE (Vicolo del Campani le 
14 Tel 6833867) 
Alle 18 Gl i innamorat i d i Carlo 
Goldoni con M Faraoni M Ado-
ns io Regia di A Duse 

META TEATRO (Via Mamel i 5 - T e l 
5895807) 
Alle 21 Ipotesi d i spettacolo scrit
to p diretto da Argo Suglia con D 
Carrmo S Cartia A M Compare 
R De Luca 

NAZIONALE (Via del Viminale 51 -
1 el 485498) 
Al le 17 30 Napoli mi l ionar ia di 
Eduardo De Fil ippo con Carlo 
Giutfró e Isa Daniel i Regia di Giu
seppe Patroni Griffi 

OROLOGIO (Vid de Fil ippini 17/a 
Tel 68308735) 
SALA CAFFÉ Al le 21 Operlque 
di e con Rosa Masciopmto e Gio
vanna Mor i 
SALAGRANDE A l lo21 15 O c a n -
c le l lo e Cartoni d i Pietro De Silva 
con Pietro De Silva Patrizia Lore-
ti Rocco Papaleo 
SALA ORFEO Alle 21 15 La c im i 
ce di Vladimir Maiavski j interpre
tato e diretto da Valentino Orloo 

PARIOLI (Via Ciosuè Sorsi 2 0 - T e l 
8083523) 
Al le 21 30 Sto r istrut turando di e 
con Gioie Dix 

PIAZZA MORGAN (Ristorante in via 
Sina 14 Tel 7856953) 
Oggi e domani al le 21 30 Mac
chiette e parodie di Petrol in l inter
pretato però da una donna M a n 
na Ruta Accompagnata da una 
Chitarra 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 
183-Tol 4885095) 
Al le 17 Don Giovanni involonta
r io di Vi tal iano Brancat i interpre
tato e diretto da Pino Micol 

POLITECNICO (Via G B T.epolo 
13/A Tel 3611501) 
Al le 17 30 La donna di Samo di 
Menandro lesto e regia di Mano 
Prosperi con Rocco Martel l i t i 
Carla Cassola Mano Prosperi 

PULCINELLA (Ristorante c/o Via ur 
b a n a l i Tel 4743310) 
Tutte le sere al le 21 L 'uomo be
stia v ir tù di Pirandel lo (D obbl igo 
la prenotazione) 

QUIRINO (Via Mmghct l i 1 Tel 
6794585) 
Alle 17 Una casa di bambola di 
H Ibsen regia Beppe Navel lo con 
Maddalena Crippa Roberto Alpi 

S A L A I (PiazzaS Giovanni 10-To l 
7008691) 
Al le ?1 Lamento d Arianna spet
tacolo di danza con Massimo Mo
ncone musiche di Claudio Mon* 
toverde 

SALONE MARGHERITA (Via Due 
Macel l i 75-Tel 6/91439) 
Alle 21 30 Saluti e taci di Castel-
lacci e Fingitore regia Piertran-
cesco Fingitore con Oreste Lio
nel lo Gabriel la Ldbale Martufel-
lo 

SISTINA (Via Sistina 129 Tol 
4826841) 
Al le 17 e al le 21 Arcobaleno con 
Lino Banfi regia e coreograf ia di 
G Landi 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Panieri 3 

Tel 58%9'4) 
Alle 21 L omosessual i tà o la diff i
colta di espr imers i di Copi con 
Manuela Moros im Barbara Val 
monn Alessandra An 'mon Gior 
già Basi le A lessand r i Celi Re 
qid di Ghent 

SPAZIOZERO (Via Galvani 65-Te l 
5743089) 
Aito 21 L'assurdo quot id iano con 
F Cangemi B Cmagl ia F Ferri 
M Petrmo Regia di Lorenzo Arta 
le 

SPERONI (Via L Speroni 13 Tel 
4112287) 
Domani al le 20 45 PRIMA P e r l e 
scale Regia di Gianni Caiviel lo 
con En /o De Marco Matteo Lom 
bardi Luciana Di Rienzo Angelo 
Carli Silvia Ricci Domenico Mi 
chel i 

STABILE DEL GIALLO (Via Cassia 
871 Tel 3780105-30311078) 
Alle 21 30 Ossessioni per icolose 
regia di Claudio Angel ini con 
Emil io Bonucci Gea Lionel lo 
Carlo Cartier 

ULPIANO(V iaL Calamatta 38 te) 
3218258) 
Allo 21 Nel fondo del l 'occhio con 
Francesca Borromeo Pisana 
Cersosimo Paola lur lano Regia 
di Stefano Napoli 

VALLE iVia del Teatro Valle 23M 
Tel 66803794) 
Alle 17 30 La bottega del catto di 
R Fassbmder da C Goldoni con 
Fernando Bruni Elio Capitani 
scene e costumi Carlo Sala 

VASCELLO (Via Giacinto Canni 
72/78 Tel 5881021) 
Alle 21 H o d d a G a b l e r d i M Ibsen 
con Manuela Kustermann Nicola 
Pistoia Regia di Giancar lo Nanni 

VILLA LAZZARONI (Via Appia Nuo
va 522/B tei 787791) 
Al le 20 45 Da giovedì a giovedì di 
Aldo De Benedett i con la Compa
gnia teatrale -Epidauro 92- Re
gia di C lanz ioD i Ciaula 

VITTORIA (Piazza S Maria Libera 
tnce 8 Tel 5740598 5740170) 
Alle 17 30 Pacchi d i bug ie testo e 
regia di Mino Bel leiPai la Pavese 
Mino Bel lei Stetano Santospago 
Orsetta De Rossi 

PER RAGAZZI! 
ANFITRIONE SALA DUE (via S Sa

ba 24 tei 5750827) 
, Dal lunedi al sabato al le 10 La lo

candlera di C Goldoni con Ser
gio Ammira la Patrizia Parisi 
Prenotazione obbl igator ia 

ENGLISH PUPPET THEATRE CLUB 
(Via Grottapinta 2 Tel 6879670 
5896201) 
Dal lunedi al sabato alle 10 Pi
nocchio di C Col lodi spettacolo 
0. burattini 

GRAUCO (Via Perugia 34 - Tol 
7822311-70300199) 
Sabato alle 16 30 Racconti mus i 
cal i d isegni ammal i 
Domenica al le 16 30 Racconti 
del la foresta disegni animat i 

TEATRO MONGIOVINO (Via G Gè-
nocchi 15-Tel8601733 5139405) 
Dal lunedi al venerdì al le 10 II s i 
gnor pesce favolp stor ie anima 
zioni giochi con le Marionette do 
gli Accetlel la 

TEATRO S RAFFAELE (Viale Venti
ni gl ia 6 Tel 6534729) 
Dal lunedi al venerdì alle 10 La 
spada nel la roccia la leggenda di 
Re Ar tu con Cormani M Gia l lon i 
D Barba G Visconti Regia di Pi 
noCormam 

TEATRO VERDE (Circonval lazione 
Gianicolense 10 Tel 5882034-
5896085) 
Al le 17 Cappuccetto rosso regia 

d i P i t i i / i d P n si 
VILLA LAZZARONI (Via App.d Nuo 

va 522 Tnl ,6*7Q1| 
Tutti i g iorni escluso I lunedi e il 
martedì alle IH Al ice nel Paese 
del le merav ig l ie con Bruna Man 
dol ino Paola Crfpr j Maur iz io 
Battista Anna Si lv ioR i p l i e L a u r d 
Corradi Reqiu di A't io Borghese 

MUSICA CLASSICA 
• E DANZA M H M H H 
ACCADEMIA tìAROCCA (Via V 

Aranq ioRu iz 7 Tel 6641769) 
Alle 71 prt 'ssol . ) Chiesa S Pao 
lo Entro Le mura via Nazionale 
Concerto dei duo Lacchlnl-Palum-
bo (f lauto-cembalo) I- p rogram 
ma musiche di J S Bach J C F 
Bach e C P E Bach 

ACCADEMIA D ORGANO MAX RE-
GER (Lungotevere degli Invento 
n 60 Tel 5565185) 
Alle 17 presso la Chiesa S Gal 
la Circ Ostiense 195 -Conce r to 
di organo e canlo soprano Sha-
ron Nannini organista Pier lu ig i 
Mare l l i In programma musiche 
natal iz ie di Bach Frescobaldi 
Purcel Viadana 

ACCADEMIA FILARMONICA RO
MANA (Teatro Ol impico Piazza G 
da Fabriano 17 Tel 3234890) 
Domani a l le 21 Concerto del pia 
nista Giuseppe Scotese Mu<* che 
d iL isz* R ihmeSchubor t 

ACCADEMIA MUSICALE C S M 
(ViaG Bazzoni 3 Tel 3701269) 
Aperte iscr iz ioni anno 1993 94 
Corsi di Stona del la musica pia 
notorie viol ino f isarmonica sax 
flauto clar inetto canto l ir ico e 
leggero Corsi gratui ' i per bambi 
n i d a i 4 a i 6 a n m 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN
TA CECILIA (Via Vittoria 6 - Tel 
6780742) 
Venerdì a l le 20 30 pr<»:;aO I Audi 
tono di via della Conci l iazione 
Concerto del Tr io Solomon In 
programma musiche di Haydn 
Mendolssohn Rzvel 

ACCADEMIA ROMANA DI MUSICA 
(Via T a g l i a m e l o 25 Tel 
85300789) 
Aperte iscrizioni ai corsi di piano 
fore ch i 'ar ra viol ino violoncel lo 
f lauto canto sassofono jazz ta
st iere computer music coro In 
formazioni e segreter ia da lunedi 
a venerai ore 15 30 19 

A.GI MUS (Via dei Greci 16) 
Alte 19 Presso Pontif icio Ist Mu
sica Sacra p za S Agost ino 20 
Concerto con musiche di Donizet-
ti Verdi Bizet Puccini Schu 
mann Brahms Debussy 

ARCUM (Via Stura 1-Tel 5004168) 
Aperte iscrizioni ai corsi di piano
forte chi tarra viol ino b a l e n a e 
percussioni sol feggio canto la
borator io musicale pr l infanzia 
Per in lormazioni la segreter ia è 
aperta i. martedì dal le 15 30-17 e il 
venord lda l le 17al lo 19 30 

ASS AMICA LUCIS (Circ Ost iense 
195- te l 742141) 
Allo 17 - presso la Chiesa S Gal 
la Circ Ostiense 195 - Concerto 
di organo e canto del soprano 
Sharon Nannini e I organista Pier
luigi Marel l i In programma musi 
che natal izie di Bach Frescobal 
di Purcel e Viadana 

ASSOCIAZIONE CHITARRISTICA 
ARS NOVA (Via Crescenzio 58 
Tel 688013501 
Domani al le 18 30 Corso di guida 
ali ascolto relatore e pianista 
Claudio Bonechl 

ASSOCIAZIONE CULTURALE F 

CHOPIN V i i P B o n " cW 40 It 
50<38tì^l 
Doni »n i l io 1 " A'j |Jii« o C< i 
* '0 cullutdlt* Banca d l ' j i v i i 
S V I ' H e 19 Conc fMode Duo pia
nist ico Passerott i-Tur ini Musicn< 
d Brahms R»vr>l 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUGI 
iTel J"5'56Jt>) 
Presso lo studio m u s i c i * V u q i 
sono a p e f e t i s t n / i o n ro t 
di lutti gli stral i i ni >' in l i t r i 
comp iemen idn 

ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI 
DITORRESPACCATA , a A Bar 
bosi G Tel 23267153) 
Corsi di canto corale r J lotortn 
chi tarra an imaz ion i ' < atrale 
danza tea'rale vio ' j t lau'o 

ASSOCIAZIONE FRA I ROMAN) [Vi > 
di Porta S S e b a s ' a i o ? 
Tel 771>1G1 3242366) 
Alle V Aspettando gesù Bambi
no mubica e can*i eseguit i ddl co 
ro dei raqa /z i doMi scuola m e d i i 
«Puccini" Ingresso I be'O 

AULA MAGNA I U C (I unqotPvt rr» 
Flaminio 50 I t i 3610051 2) 
Saba'o al le 20 30 presso I Aula 
Magna Università La Sapienz i II 
m io debutto a Roma concerto di 
Costan' in Lipshits (pianoforte) In 
programma musiche di Mozar* 
Schumann Chopm Ravcl 

AUDITORIUM RAI FORO ITALICO 
(P iazzadeBos is Tel 5816607) 
Sabato al le 21 Concerto 5 moni 
co Pubblico diretto daZot tan Pes
tio In programma musiche di I i 
gel i Vandor Liszt 

CHIESA S ANSELMO IP azza C iva 
l i e n d i Malta 5) 
Domani al le 21 Concerto di n UL 
ca sacra del The voices of Salem 
ChoirChicago Entrata Ubera 

CHIESA S MARIA IN TRASPONTL 
NA (Via del la Concil iazione) 
S a b d ' o a l l e 2 i Concerto esequito 
da Loredana Birocci (sopranol 
Margher i ta Ciani (mezzosoprano) 
e Gianluca Llbertuccl (organista ' 
In programma musiche di Bizc ' 
Libertucci Liszt Puccini 

COOP LA MUSICA 
Venerdì al le 21 presso la Sala 
Casella via Tlammia ^"Z Ars 
Ludi d i Roma In programma musi 
che di Ceccarel l i Gdrau r-re<-u 
Giaqni T a d i n e Lupone 

DEI DOCUMENTI (Via N 7abayl ia 
42 Tel 5780480) 
Venerdi al le 21 Commento musi 
cale dal vivo quartetto d archi Da 
ponte ensemble diretto da Luigi 
De Fil ippo del t i lm muto La lo 
candiera- regia T Ruggen 

GHIONE (Via del le Forn ic i 37 Te» 
6372294) 
Domani al le 21 Concerto di Carlo 
Lepore (basso) e Giovanni Vellut i 
(pianoforte) In programma musi 
ched iSchubc r t Winterreise 

IL TEMPIETTO (P zza Campitel i ! 9 
Prenotazioni telefoniche 4814800) 
Alle 17 45 presso la Basi l ica di 
San Nicola in Carcere via del 
Teatro Marcel lo 46 La leggenda 
d i San Nicola di Enrico Gidcn con 
la Compagnia teatrale del Tem 
pietto Musiche dell Aulorc 

LA SCALETTA (Via del Col legio Ro 
mano " , 
Sabato al le 18 30 Reci 'al del pia 
nis'a Giul iano Pagni In program 
ma musiche di J b Bach Mozart 
Beethoven Busoni 

ORATORIO DEL GONFALONE IVi 
colo del la Scimmia 1/b T H 
C875°52) 
Domani al le 21 Concerto dell En 
semble Vocale e Strumentale 
L 'homme armo Cantate di 
J S Bach 

I T U n i t à . in collaborazione con la MIKADO offre ai 
propri lettori l'anteprima dell'ultimo film di Stephen Frears 

Dall'Autore di "THE COMMITMENTS" 
e dal Regista di "LE RELAZIONI PERICOLOSE" 

ed "EROE PER CASO" 

) Regia di STEPHEN FKKARS / j | S 

Snappet 
Scenc SRiiituni di RODDY IX)YM<: > ~ T ^ * ' 

C O L M MKANEY • T INA K K I X K G H K R • RUTH McCABK 

th 

Uni l'ioclu/Mir IIHC HI MS UHI «( I l M 
MI ANI Y» I I N A K I I I I I . I I I K - K I I I I I 
Mt l AHI' ( i ismmiCONSDIJMAIKiYl i 
I ivlinp I I f i DAVIS V i i m r i i te MARK 
d l K A U I I Y Mu inp j ' i oM ICKAI IDS in 
I m i l M i n i l i IVI K SI M' I I KIN 

hmlullim cMriitiM'MARk SU» \ s 
V u > , j u.hn ul i k l i D M UHM I 

.1 il n i un/ ini 
crino il i d l l l H A I 1)11 OKI S| iA | ~ ^ ~ 1 

I W i i H m l i n N I I A M M I S ^ F 
H i p * ih M I l'Ili N I K I AKS r 1 " " J 

I mi I n n i ! il*» i/toik (li I I 1X1 IH II iniliitn ili I prini ninni ninln' l '1 ik Un uimilil\Minn ddliC uinniul 11 imi[« 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 

CINEMA M A J E S T I C 
ORE 21.30 

/ tagliandi per l'ingresso gratuito verranno messi in distribuzione 
da giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 10 al cinema Majestic 



Il Milan a Tokio 
cerca il quarto 
successo 
intercontinentale 

M MILANO Destina/ione-
Tokyo Obiettivo- aggiungere 
un'altra Coppa Intercontinen
tale- (sarebbe la quarta; nel
l'album della sua stona. Il Mi
lan ò partito con queste diretti
ve ieri pomeriggio dalla Mal-
pcnsa con un volo diretto in 

Giappone, dove nella notte fra 
sabato e domenica (a l le i ita
liane) sfiderà in una partita 
unica I brasiliani del San Pao-
lo, campioni in carica allenati 
da Tela Santana, con l'ex tori-
nista Mollerò il 38ennc leggen
dario Toninho Cere/.o. 

Tre sfide apparentemente facili per le italiane in Uefa 
Inter, Cagliari e Juventus potrebbero arrivare ai quarti 
completando un quadro quasi «trionfale» per i nostri club 
Ma i nerazzurri temono la rabbia degli inglesi di Norwich 

Coppe da record 

""?{•'' '"'* ' 
. J.V. ( 

DETENTORE- J U V E N T U S 

F INALI 27 apr i le e 11 m a g g i o 1994 

O T T A V I DI F INALE ' andata ritorno 

S. Lisbona (Pori.) -A. Salisburgo (Austr.) 

ElntrachtF.(Germ.)-La Coruna (Spagna) 

Broendby (Dan.)-Borussia D. (Germ.) 

Bordeaux (Fra)-Karllsruhe (Germ.) 

Mallnes (Bolg.(-CAGLIARI (Ita) 

Norwich City (Ingh.)-INTER (Ita) 

Boavlsta (Port.)-OII Creta (Spagna) 

JUVENTUS (Ita)-Tenerlfe (Spagna) 

2-0 Oggi 

.1-0 

1-1 

1-0 

1-3 

0-1 

1-4 

3-0 

L'Europa dei ricchi 
e quella dei poveri 

CLAUDIO FERRETTI 

Abbiamo chiesto a Claudio Ferretti, responsabile 
sportivo del Tg3, di commentare i nuovi regolamenti 
Uefa per le Coppe europee. 

R icordate le lezioni di storia? Quando si affrontava la ca
duta dcll'imperoromano d'occidente, la mia prolesso-
ressa di quinta ginnasio usava preferibilmente una pa

rola: metastasi. Lo sfaldamento, certo, aveva tante cause: eco
nomiche, sociali, militari; ma la mia professoressa batteva so
prattutto su un concetto: qualsiasi situazione raggiunge il 
punto critico, al culmine della parabola, quando le sue di
mensioni non sono più controllabili. Ogni sviluppo - se non 
doverosamente controllato - ha in sé il germe della decaden
za e della fine. Vecchia storia. Non so se nel calcio la metasta
si sia già in atto. Certo, i segni premonitori sono evidenti. Co
me tutto - diceva Brera - il calcio non e etemo; e per quanto 
oggi possa sembrarci incredibile, verrà anche il giorno della 
sua line. La riforma delle Coppe europee va in questo senso. 
Non è certo la fatalità della storia che ci stupisce, piuttosto la 
cicca grettezza di chi gestisce il processo. D'altra parte - si sa 
- l'imprenditore - checche ne dica - gestisce soprattutto il 
presente. E che cosa sono i signori dell'Uefa e i padroni delle 
società se non imprenditori? E che cos'ó ormai il calcio se 
non un affare? Con lo scetticismo di Oliviero Beha non sono 
sempre d'accordo ma non si può non condividere la sua 
esemplare sintesi dell'intera questione: non fatevi fregare; zo
na o uomo? Non 6 questo il punto. 

Cosi, nella rivoluzione delle Coppe europee il punto non 
sta nò nel progetto d'un campionato continentale per clubs, 
ne nella difesa dello spettacolo, ne in quella dell'equilibrio 
dei valori tecnici. Tutto sta, prosaicamente, in una cifra: 235 
miliardi di lire. È l'ammontare dei diritti televisivi e pubblicitari 
che - con la nuova formula - le società che partecipano alla 
nuova Coppa dei campioni si divideranno: una torta tre volte 
e passa più grande di quella che si spartiscono adesso. Circa 
il novcr percento di questa cifra - intorno ai ventuno miliardi 
di lire - andrà al club che riuscirà a vincere la Coppa. Che Ber
lusconi sia particolarmente interessato al progetto è evidente 
quanto ovvio. Non sfuggirà all'osservatore disinteressato che 
una formula del genere - basata su una fase preliminare che 
prevede quattro gironi all'italiana formati da quattro squadre 
ciascuno - comporterà alcune conseguenze fatali: moltipli
cazione degli appuntamenti televisivi, svalutazione dei valori 
agonistici delle partite - assai diluiti rispetto a quelli garantiti 
dall'eliminazione diretta - e dunque scadimento dell interes
se e relativa diminuzione degli incassi. Ma che importa, in un 
universo televisivo, se la gente resta a casa? Anzi: la riduzione 
d'un bacino d'utenza significa l'automatica crescita dell'altro. 
Più o meno, e il cammino seguito dal pugilato; con le conse
guenze che sappiamo. - . , 

Diversa, invece, la strada percorsa dal ciclismo, laddove il 
condizionamento televisivo e stato, si fortissimo, in presenza 
però d'una variante che non scherza: un pubblico che non 
paga il biglietto. Eppure, paradossalmente, questa e stata e 
resta anche la forza di uno sport radicato come pochi tra la-
nostra gente. Quella gente che non smise mai di aspettare i 
corridori sul ciglio della strada; quei tifosi che non sono mai 
sprofondati del tutto in una poltrona e che proprio per questo 
sono rimasti i veri padroni del loro spettacolo. Ma il ciclismo 
ha qualcosa in più: un fascino che resiste nonostante i muta
menti del tempo. Un fascino fatto fondamentalmente di due 
cose: i misteri che restano tra le sue pieghe e l'immagine dei 
suoi tifosi. 

E il fascino del calcio? Dove si nasconderà, il giorno in cui 
persino un Milan-Real Madrid diventerà cosa di tutti i giorni, 
come una Rcggiana-Piaccnza? Ma il fascino-si sa-cqualco-
sa d'impalpabile, non quotato in borsa. Ve l'immaginate Ber
lusconi alle prese con il fascino? Eppure, di queste cose - in 
fondo - è fatta la passione sportiva. Ne sa qualcosa persino 
l'Olimpiade che stretta ormai tra coppe e campionati di tutti i 
tipi, cresciuta essa stessa in modo abnorme, e diventato un 
appuntamento come tanti. Ma lorsignori sono uomini concre
ti, per i quali la parola «diritti» vuol dire cointeressenze, per
centuali, non garanzia e rispetto. Figurarsi pretendere il ri
spetto della fantasia. 

Qui accanto, 
Walter Zenga 
che difenderà 
la porta 
dell'Inter 
dagli assalti 
del Norwich 
In alto 
a destra, 
Dino Zoff 

Inter (Rai 1,15) 
Bagnoli fa la conta 
dei «resti»: tornano 
Fontolan e Orlando 
• •1 MILANO. L'Inter riparte dall'uno a zero di Norwi
ch, firmato Bcrgkamp: quella vittoria coincise con 
una giornata storica (mai i nerazzurri avevano vinto 
in Inghilterra) e oggi Bagnoli non vuole distrazioni. 
•Guai ad amministrare il risultato, bisogna fare un gol. 
Mi metto nei panni degli inglesi: a Norwich stemmo 
80 minuti a guardare e poi negli ultimi 10' risolvemmo 
il match... potrebbero pensare la stessa cosa loro, sta
volta», 

Coppa Uefa: in palio ci sono i quarti di finale, da 
giocare poi a marzo. L'Inter è a un passo dalla qualifi
cazione, ma il tecnico degli inglesi, Mike Walker, non 
ci sta: «Siamo qui per vincere ovviamente. Il pareggio 
in campionato col Manchester primo in classifica mi 
rende fiducioso sulla condizione delia squadra. Tec
nicamente meglio l'Inter, ma noi abbiamo molta più 
forza e aggressività». Il Norwich si presenta con buone 
referenze, nel turno precedente ha eliminato il 
Bayem, andando a vincere a Monaco per 2-1. Però la 
formazione di Walker deve fare a meno di Culverhou-
se. Biitlerworth, Crook. 

Anche in casa nerazzurra l'emergenza continua, 
ma almeno rispetto a IJXCC rientrano gli squalificati 
Orlando e Fontolan. Fatta la squadra, ma la scelta 
non era vasta: ko Jonk per il menisco, Schillaci sotto
posto a risonanza magnetica per la pubalgia (in setti
mana potrebbe andare a Lione per un consulto col 
prof.Deiour), Manicone ancora convalescente. 

UFZ. 
Inter: Zenga, Bergomi, Orlando, Shalimov, M. Paga-
nin, Battistini. A. Paganin, Dell' Anno, Fontolan, Berg-
kamp, Sosa. (12 Abate, 13 Traniczzani, M Ferri, 15 
Bianchi, 16 Zanchetta). 
Norwich: Gunn, Bowen, Newman, Prior, Woodthor-
pe, Megson, Fox, Polston, Sutton, Góss, Ekoku (Sut-
ch).<J2Eadic, 131lowie, 14 Ullathorne. 15 Power, 16 
Sutcho Ekoku). 
Arbitro: Krondl(Cec). 
Tv: Rai 1 ore 15. 

Cagliari (Rai 1,17.45) 
Giorgi non rischia 
Squadra da trincea 
Valdes ko un mese 
• • CAGLIARI. Una vigilia di Coppa già brutta dopo al 
sconfitta di domenica e diventata bruttissima, per il 
Cagliari. Dely Valdes si é fatto male seriamente: la 
diagnosi, emessa ieri mattina, parla di infrazione os
sea alla caviglia: un mese di stop per l'attaccante pa
namense. Cosi, questo ntorno di oggi con il Malines, 
nonostante il 3-1 dell'andata, nasce sotto i peggiori 
auspici. Bnino Giorgi, per non rischiare, presenterà 
un Cagliari abbottonato. E il Malines? I belgi puntano 
ai supplementari: per farcela, schiereranno tre punte. 

Per la squadra sarda, l'accesso al quarto turno nelle 
coppe sarebbe il massimo traguardo raggiunto nella 
sua storia. Ma Giorgi, più che della statistica, si preoc
cupa della tenuta della squadra e del momento diffi
cile che i suoi uomini attraversano. Dopo un novem
bre spumeggiante, c'è stato un calo di tensione, che 
nelle ultime due gare ha significato solo un pareggio 
interno, con la Roma, e una sconfitta, a Reggio Emilia. 
Il blocco sembra più psicologico che tecnico, e lo di
mostra il modo con cui il Cagliari ha perso a Reggio, 
praticamente senza giocare. Alla condizione mentale 
non felice, si somma uno stato fisico non eccelso. Oli
vera soffre ad una gamba, Villa ha preso una botta, 
Valdes resterà ai box un mese. «È il momento dell'e
mergenza, dobbiamo uscirne fuori a testa alta - dice 
Giorgi - un passo dopo l'altro: il primo e eliminare il 
Malines». UG.C. 

Cagliari: Fiori, Villa, Pusceddu, Bisoli, Napoli, Firica-
no, Monero. Herrera, Allegri, Mattcoli, Oliveira. (12 
Dibitonlo. 13 Bellucci, 14 Aloisi, 15 Sanna, 16 Criniti). 
Malines: Preud'hornmc, Sanders, De Boeck, Giysbre-
clìts, Deferm. Van Den Bui]s. Leen, Bartholomeeus-
scn, Eszenyi. Van Gompel, Czcrniatynski. (12 Mau-
roo, 13 De Wild, 14 Pereira, 15 Demesmaeker, 16 Pec-
termans). 
Arbitro: Schmidhuber (Ger). 
Tv: Rai loro 17.45. 

Juve (Tmc, 17.45) 
Gita alle Canarie 
ma per Vialli è 
l'ennesimo esame 
• H S. CRUZ DE TENERIFE. Dici Canarie e pensi al 
«buen reliro» vacanziero per fuggire dai grigiori del
l'inverno europeo. Ma la comitiva della Juventus si 
accontenta di una qualificazione per i quarti di finale 
di Coppa Uefa, promozione già prenotata con la vitto
ria per 3-0 a Torino. Intanto, continua il silenzio-stam
pa: nemmeno la trasferta alle Canarie ha interrotto il 
black-out, scattato subito dopo il pareggio con l'Inter. 

Non c'è perù bisogno di parole per ricordare che 
oggi si attendono notizie positive da Gianluca Vialli. 
L'ex donano e ancora un corpo estraneo e quella di 
Tenerife potrebbe essere una delle ultime spiagge per 
lui. Oggi non ci sarà Ravanelli perche squalificato, 
quindi Vialli avrà 90 minuti per dimostrare di non es
sere un campione sul viale del tramonto. Formazio
ne: Baggio ha un dolorino alla caviglia sinistra, ma 
giocherà; tornano Torricelli e Conte; si rivede Franco-
sconi; rimane ancora il dubbio Peruzzi-Rampulla fra i 
pali. 

In casa del Tenerife c'ó maretta. I giornali spagnoli 
parlano di un confronto «all'americana» fra giocatori 
e il tecnico Jorgc Valdano dopo l'ennesima sconlitta 
in campionato con il Valladolid. La prevendita è fiac
ca, ma tutti assicurano che lo stadio «Holiodoro Ro-
driguez Lopez» (25.000 posti) sarà caliente. In casa il 
Tenerife è temibile (per due anni ha sconfitto il Real 
Madrid facendogli perdere lo scudetto) e recupera 
Aguilera, Gomez, Castillo, Redondo e Llorente. 
Tenerife: Manolo, Aguilera, Mata, Gomez, Del Solar. 
Castillo. Chano, Ignacio Conte, Felipe, Redondo, Pi-
nilla. (12 Ochotorena, 13 Julio Llorente, 14 Toni, 15 
Pier, 16 Dertycia). 

Juventus: Rampulla (Peruzzi), Porrini. Fortunato. 
Dino Baggio, Kohler, Torricelli, Francesconi, Conte, 
Vialli, Roberto Baggio, Moellcr. (12 Peruzzi, 13 Baldi
ni, 14 Galia, 15Marocchi, 16DelPiero). 
Arbitro:Puhl (Ungheria). 
Tv: Tmc ore 17.45. 

Duello Rutelli-Zoff 
Ma il sindaco nega 
«Nessuna censura» 

STEFANO BOLDRINI 

• i ROMA. Quattro mesi di 
black out sulle vicende calci
stiche del tifoso laziale Fran
cesco Rutelli, da domenica 
sindaco di Roma, sono staU 
sbriciolati, ieri, da una pole
mica a distanza con Dino 
Zoff, tecnico biancàzzurro le 
cui quotazioni, negli ultimi 
tempi, sono scese in basso. 
Un autentico tormentone po
litico-calcistico in tre atti. Il 
primo tempo va in scena lu
nedi. Francesco Rutelli rila
scia la sua prima intervista 
«sportiva» da nuovo numero 
uno della capitale: tra le ri
ghe, spiegando le origini del
la sua passione biancazzur-
ra, boccia il lavoro del tecni
co biancàzzurro. Ieri matti
na, al «Maestrelli», centro 
sportivo della Lazio, il secon
do atto: la replica, dura, di 
Dino Zotf. Ieri pomeriggio, 
infine, il terzo atto: la contro
replica di Rutelli. 

Partiamo da lunedi. Il nuo
vo sindaco concede un'inter
vista al «Corriere dello Sport-
Stadio». Terza domanda: «Al
lora entriamo sùbito nel vivo: 
prò Zoff o contro Zoff, visto 
che il tema e all'ordine del 
giorno?». Risposta: «Ritengo 
che il ciclo di Zoff alla Lazio 
sia esaurito. Ammiro molto il 
personaggio e l'uomo, ma 
mi sembra che il tecnico non 
sia riuscito a dare alla squa
dra una personalità sul piano 
dell'organizzazione e del
l'amministrazione della ga
ra». Rutelli dirà poi altre cose: 
dirà che questa Lazio, per lui, 
non è da scudetto; dirà che è 
pro-Gascoigne, a patto che il 
calciatore inglese sia in per
fette condizioni fisiche; dirà 
che approva l'iniziativa del 
«Cornerò dello Sport-Stadio» 
di intitolare una via a Dino 
Viola, il presidente dello se
condo scudetto della Roma, 
aggiungendo che un simile 
riconoscimento lo merita an
che Tommaso Maestrelli, 
tecnico della Lazio tricolore 
del 1973-74. 

Ieri mattina, si e detto, il 
secondo atto. Centro sporti
vo «Maestrelli». ore 13. Zoff si 
presenta in sala-slampa. Il 
«buongiorno» fa subito capi
re che tira aria pesante: «Oggi 
non parliamo di calcio, lo 
non sono un provocatore, 
ma òono costretto a rispon
dere al signor Rutelli». Una 

pausa e poi le «legnate»: «Pn-
mo: mi ha colpito l'arrogan
za del giudizio. Questo tono 
mi fa pensare che l'arrogan
za fresca del potere abbia già 
contuso le idee al signor Ru
telli. Secondo: un uomo che 
ricopre una carica pubblica 
cosi alta dovrebbe avere un 
maggior senso di responsa
bilità. Io probabilmente fini
rò il mio ciclo alla Lazio, ma 
non è incoraggiante che lui 
inizi il suo in questo modo». 

Zoff prende fiato, ma non 
si ferma. Il suo «J'accuse» 
continua: «Credo che anche i 
partiti che hanno condotto 
Rutelli alla poltrona di sinda
co si rendano conto che do
vranno portarlo per mano. 
Le critiche sono legittime, 
ma io non accetto e mai ac
cetterò l'arroganza del pote
re. D'altronde Rutelli è l'im
magine di un certo modo di 
far politica. Si 6 illuso chi 
pensava che fosse cambiato. 
Mi [ermo qui perché non vo
glio commettere i suoi stessi 
errori, ma posso dire che se 
un giorno dovesse presentar
si qui al «Maestrelli» con la 
sciarpa biancazzurra al collo 
cercherò di impedirgli di as
sistere all'allenamento». 

E Rutelli? Il nuovo sindaco 
romano ha contro-replicato 
da Campo de Fiori, quartiere 
del centro storico della capi
tale, dove era in programma 
la festa della sua elezione, 
«Sono slato frainteso, non vo
levo assolutamente affronta
re questioni tecniche. Mi ero 
limitato ad alcune considera
zioni legate a Zoff, al quale 
scade il contratto nel '94». Più 
tardi, nelle redazioni, e arri
vato questo comunicato. 
«Nel corso di una chiacchie
rata con un redattore del 
Corriere dello Sport ho pro
nunciato un giudizio allet-
tuoso e scherzoso, come tifo
so e non certo come sinda
co, a proposito del bilancio 
pluriennale di Dino Zoff co
me allenatore della Lazio. Mi 
dispiace che quella opinione 
sia stata esagerata ed esa
sperata sino a diventare un ti
tolo "Dopo Fini boccio an
che Zoff". Non e compito 
mio bocciare chichessia e ri
badisco il più grande i ispetto 
per la professionalità di Zoff 
e, naturalmente, per le scelte 
della Lazio» 

I canestri diventano d'oro con la mano di Magic Jordan 
Il settimanale francese Paris Match 
dedica ben quattordici pagine 
allo sportivo più ricco del mondo 
Viaggio a bordo di foto ammiccanti 
nell'intimità di un «sex symbol» 

GIULIANO CAPECELATRO 

M La mano, innanzitutto. 
Ventiquattro centimetri di una 
mano magra, snodata, (orse, 
nervosa ma robusta, di certo 
agile. La mano, simbolo del 
destino nella mitologia popo
lare; la mano, strumento pri
mario di un mestiere interpre
tato al livello più alto; la mano, 
simbolo forse innocente del 
prendere, e dunque dell'avere, 
categoria psicologica e spiri
tuale decisiva nella storia del
l'Occidente. L'immagine a 
grandezza naturale di questa 
mano, la mano di Michael Jor
dan, ò la congrua epigrafe a 

chiusura del servizio che Paris 
Match dedica al campione 
americano di basket, alla stella 
nera dei Chicago Bulls. all'atle
ta che domina da dodici anni 
la classifica degli sportivi più 
ricchi. Sessanta miliardi e rotti 
ha conteggiato quella mano 
soltanto per il '93; calcolare 
quanti ne abbia stropicciati ne
gli undici anni precedenti, 0 
impresa ardua. 

Viaggio nell'intimità di un 
campione, a bordo di quattor
dici pagine del settimanale 
francese, presente in edicola 
con oltre un milione di csem-

Michal Jordan, 
ovvero: il 
riposo del 
nababbo. È 
una delle foto, 
riprese da un 
album uscito 
negli Usa, con 
C U I l l 

settimanale 
francese 
«Paris Match» 
illustra il 
servizio sul 
campione 

plari. alfiere di un approccio 
disimpegnato: ampio spazio 
all'attualità, grandi e spesso 
belle foto, testi contenuti. In
trusione in punta di piedi, ma 
ad occhi spalancali, nelle pie
ghe della vita privata di un uo
mo che e un sex symbol, forse 
perche e bello, di certo perche 
0 un campione, e soprattutto 
perché 6 ncco, ricco in un mo
do del tutto inconcepibile per 
l'uomo della strada. Viaggio 
sull'onda delle fotografie e del 
testo ripresi da un album usci
to di recente negli Usa, che è 
una sorta di spogliarello men
tale, progressiva messa a nudo 
di abitudini, manie, desideri, 
tic e paure di un uomo le cui 
fortune appaiono un miraggio 
a una grandissima parte dell'u
manità, che su miraggi di quel 
tipo costruisce i propri sogni, 
la speranza di una vita affran
cata dalle difficoltà, immersa 
nel lusso. 

Svelare l'intimità. L'occhio 
fotografico sbircia tra le coltri, 
come farebbe con una diva, e 
coglie l'uomo in un languido 

abbandono tra bianche len
zuola, il nero corpo scultoreo 
che risalta con forza sulla bian
cheria immacolata, morbida
mente drappeggiata come 
usava nella pittura rinascimen
tale; dà ragione del suo essere, 
volente o nolente, sex symbol. 
sogno proibito ma sempre a 
portata di mano per migliaia di 
appassionate, nel contrasto 
impressionante tra la potenza 
fisica, espressa dai muscoli del 
braccio tesi anche nel sonno, e 
l'inerzia, la testa rasata poggia
ta con gesto infantile sulla ma
no enorme, primo accenno al 
motivo che conclude e defini
sce l'opera. 

«Quand'ero ragazzo non 
pensavo che un giorno mi sa
rei sposato. Mi trovavo troppo 
grande e magro come una ma
rionetta disarticolata. Non ave
vo nulla di un sex symbol e le 
donne mi prendevano per un 
clown». Le parole tracciano il 
confine tra la realtà e il sogno. 
Michael Jordan, goffo ragazzo
ne amencano, ignaro del de
stino che lo avrebbe trasforma

to in sex symbol, è fratello di 
tutti gli adolescenti americani, 
nel cui orizzonte ò sempre rac
chiuso un sogno, che 1 appan
nato ma mai morto amertean 
may of lite porge su un piatto 
d'argento. 

Basta avere un volto adatto 
ad Hollywood; basta dimo
strarsi padrone di home e run-
ning; basta avere un uppercut 
micidiale; basta volare come 
un angelo verso una reticella 
sospesa per aria. Comi» vola 
Michael Jordan, già ribattezza
to Magic Jordan, nella veste 
rossa dei Bulls, il pallone ada
giato nella larga conca della 
mano, nella foto che introduce 
al breve viaggio tra i misteri del 
suo privato. 

In cui il campione, dopo un 
primissimo piano della testa, 
forte ed essenziale, si mostra 
con due dei quattro figli, Jef-
frey e Marcus, poi posa sdraia
lo ira i divani, i piedi appoggia
ti sulla schiena della moglie, 
Juanita Vanoy. di quattro anni 
più anziana. E ancora ncom-
pare la mano- afferra senza 

sforzo un grosso cuscmo-pul-
lone, mentre tra le dita la mo
glie stringe una più modesta 
mela, «La mia testa non era a 
posto. Juanita ha (atto di me 
un uomo», fa sapere Jordan 
Che poi, quasi a nsponderc 
belfardamente alle aspettative 
più maliziose, attira l'occhio 
scrutatore nella sala da bagno, 
dove emerge dalla vasca in un 
alone di schiuma, che circon
da anche Marcus <• Jeffrev su 
cui il campione lancia uno 
sguardo com piaciuto. 

La famiglia chiude il cerchio 
magico: l'uomo divenuto cani 
pione ritorna uomo. Prossimo 
al n'aro, annunciato per la line 
della prossima stagione, Jor
dan rientra a tempo pieno nel 
nucleo a lungo sacnlicato alle 
e.igenze della camera. E scio
glie un inno alle virtù domesti
che: «Avere dei figli vale davve
ro la pena. Vi aiutano a sop
portare tutti ì vostn problemi 
Di tutto quel che ho potuto (are 
su un campo di basket o negli 
affari, non c'è nulla di compa
rabile alla (elicila di averli». 

t 
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Pierluigi Marzorati, da mito della pallacanestro 
a parafulmine dei mille guai della Clear Cantù 
«Accetto le critiche ma non sono l'unico colpevole 
Proprio adesso chiedo ai tifosi di aiutarci di più» 

Polvere dì basket 
Pierluigi Mdr/oMti un mito del basket campione eh 
primissimo piano e bandiera di ( antu alla LUI fortu 
Me» Lestistica ha legato indissokibilnu nt*1 il suo noim 
flesso pero la sua fama rischia di roun.irsi dopo k 
disavventure recenti della C'k.r di cui e citiit»entt ( 
uomo-immagine Gli abbiamo e tue sto di raccontare i 
questo difficile momento con un occhio anche alla 
partita di coppa di questa sera alle JO li) 

LUCABOTTURA 

M i \ \ U Qucst i st.ru I t 
< k ar ospitn il l '.iinitfiin.ukos ili 
\ o l k o v e (> ilis Ditticilme nle 
pe ni uiut partita di F u roe lub -
per t|ti iute* t o r v 1411 deus iv i 

b I S U M a riportare un \KÌ eh 
calore t c o l o n sui tutu lime) 
ei nti d i i <_ul>o rosso tk II t 
Ck tr Ormai 1 i spi Itr dita del 
luoia.) n o n tic n \ a più so l tan to 
da l ia vii m a n / a eoi c imi te ro 
in t uii.ru dall u m o r e Ut i p ò 
e hi Illusi Li pi »//a niti^iiL>iia o 
(.lisi ria i dirigenti d i f e n d o n o il 
- m o d e l l o ch i da l mi eli i di 
allori i p issato a q u i Ha per 
e osi dire en p e r n a c c h i e L il 
più a m a r e g g i a t o di tutti i l ' irr 
luiiii Mar /ora t i ce n e l l o i n o 
MIO Miniatine' dc ' l i s q u a d r i 
che forse1 cu inb ie rcbbe la sua 
maglia a p p e s a al tetto de ! pa 
! isport e o n un m i n i m o di re 
q u i i Che eia qu i ndo si lami n 
to pubb l i camen te d i I c rol lo ili 
spi tt itori pe r s ino lui ha pe rso 
1 mt u^ib i l i t i 

Il -I 'H rl<> iiisi ' inm t d i MH> 
numi liti si < tr istorili ite in 
p ir iluliiiiui l'i r I i si i 11 i poi 
ripulii il i di II i \ 11 sp iL,n ]o 
Di I / \1IL,U i IV r q u i I i diC i uw, 
1 lodici s i de I t to II iiniiiiuk 
t o n u i n o p p \\ i d str tuie ri 
Insoinm i pi i tu r ti nt ito 
c o n I t soht i sue ti * i (orni t'i> 
I t liliali i » il m i c r o s c o p i c o I i 
i ino d uti n / i «1 pt rp< tu in 
mirai ol min nm di L tn 'u t 
t n lu p i unti i st it 1t ull i di I 

L,r UU'l 1) iskl 1 II tll lll( «JULSt l 
volt i ( in un ilo il SIRI l SSO 
pi rò I s< i i lui) <*rt» i n i / / iti 
e In \1 ir/ ir iM h ì nuore voi 
mi lìti v ri M luti si limit ino i 
u n o s u M I M I ulne i ilnu nu 
ni u uidet o i;lt ultr i s o n o i i 
pass il n e o n O I I L I I S I V Ì 

Allora Miir/orati .e'amareg 
ftidlo da tutto c iò* 

M t n« il crnt tk i In non tolk 
n si i stipi r t i t q u i ilo de 
1 n ^ n ssu ni tis t i St t i si I 

mi! i ili t e nlK i un In pi s ni 
u d( u r iso ii i iss ir t i rio 
i pri ti rise t i ld i|t>i«i 

Quindi la contenta/Ione e 
giusta 

1 i M li * ru n u li si in st iti 
IV ro i it d o i !M si i t ro | | I H 

m o d o ii i i nlr irli 'ulti siili i 
un i i e rs ni t ibbi u n o f itto 
M llt (I p ] u i si K II t tri i Mil 
l t i i sn m i 

Cominciamo a coniarli Dia/ 
Miguel 

I si il i un i U i isi m prt s i in 
In It i sp ili* il miro 

Ma non c'erano ottimi coach 
italiani a spas so 9 

Si h ih il un i nul le e o]U il! ili 
M i p o i si i p i si tll it 1 | l l l li 11 
< isioiii In toiul i \ n t o n i o i 
II \ e o n. h di 11 t \ i / ion ili 
sp twuio! i p i k \ i v mt iti un i 
s| i in n / i Mìu ni i/i* n ili « i 
ielle ut. 

Perche' allora, la cacc ia la ' 
«Solo peri risultati avversi** 

i )uelli e t utr ino m i i prohle 
in i piu grossi i t hi n o n i OMO 
M e ; i k ivv rs un I non t i r i 
ti m; ( pi re In I" e m o s t i sse 

Arri goni, 11 sostituto, baste 
rà a raddrizzare la barca 9 

iii ti mt mio ha un i d i n u s t i 
t in / / i e >l l> iski l il ili m o che 
il |>r< eli i i sson. n o n potev i 
\ mt ne I oi t o n o s t i hi ne 
I inibii n e i o l i qui s lo t lini ì 

un '< uij o Ialiti 

r reversibile il c l ima 9 

Si U H I t risii t ih 

l e i passava per essere una 
specie di Cavour un tessilo 
re 

I vidi nti u • nti n ni ibi» ist ni 
/ i n )ii soni mi >r i i usi ilo i 
( ir i ipin ili t m ntt i lu pe r 
II usi r\ in il I iski 1 i e i ut LI 
IH.H ITI 111 11,1,1 t Siisi u,no ni 
i hi IH i un UH n i i ritit i sti i 
i no t os nu Milo un p il ispoit 
d i ""ilio posti di qui sto p isso 
pò tri 1)1 i n u I its un t i i li 
dr tk IH di si. r l i iprn i |in 
i ni qui sii u idi/ m 

Ha ancora senso parlare di 
bandiere 9 

V I uno i is | n b tintine itti 
n nu tsh 11 i l m di ' itti 

I orniamo allora a questa 
( lear parliamo degli stra 
meri 

[ I HIL,( S I I si il l 111 ( I I 1 o 

e 1 | ri t e li iili i<" u h 1 1 il I 
lunik ; un c on Unisli v ib 
bi mio d ito un i sii r/ t1 i ili i 
squ idi i k ibln un e nubi i o 
il \ o | l o t ittu o Mi tuisiiRi e hi 
b isti mi hi st s i n / i Bos i tui 
ti ( più I llu ih 

Le e mai venuta la tenta/io
ne di mollare9 

No S i p L \ o t l u s m blu s ito 
difficili p iss tri il il b iski t tjio 
t ilo ili t si riv un i M i finora il 
Ini uicio i pos i i iu i IHUIOSI inli 
tutto \ n e l e U e nule si t/i in 
in fondo si ru no 

Un immagine 
di Pierluigi 
Marzorati 

quando ancora 
si esibiva 
sui campi 
di Daskel 

Commissione dopinj 
Lo stop del Csm 
spiazza Pescante 

MARCO VENTIWIGLIA 
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r n / i s i s i . u n i ! l i 1 M i *Ji s i 

n I < li i ii I v I i l i IL s i i \ 

ir ,1 I ili r i I M • s i i l i I s i n 

i i n u t h i t I n i l IL K i 

i ! I I • i I I i l \ i K 1 / i I' n -, 

i s I i li i i i i s i | r | [i i i 

IH l Itt 1 S u | [ i / I l i l ] ,-,11,1 

i I si li ( | | K ( I l 111 | l \ \ | Il |U si 

1IL.I I ( I \ I Ul s L, 11/ I I s | I I I 1 

si si i | i \) I m i i i r i | i i i i 

s i i ii u i i ] < i il l L, i s h / i \ i ]» i 

M i i > | i | n in I i m i i s s n | | i ni s u 

« r t i |u il li ii s ' i ju ti | i k IH I I il n 

n< i i l I i I i i / / li il i i \ 

i m i i n t\ i u n M i li | li i i l i i i 

s s n fi I SI I il . 1 | 

I I l I SI l i il | IIL, I s | I I . 1 i 

i | * vv s i H « 1 n i i L, ii I I i i ii 

I i l in s ! i i s i L, i n i 

I n i i I i ! i I I ' l ' i s il il . si s 

s s! i n / | I l S II i I ' | Il | I il 

! t si | I I is i i l i II I | n sii ' l( l l 

i | n r i I i I » I i ir i i s w\ n n u l i 

s m i r n I i i li i r i ( I I I i i s r \ r m il 

IH ii 11 i l imi i i s t u v i \ i l ' i i | 11 iti I 

II i st | | H I s n vi | M s ( ni< M i s . J i il 

I S i 11 I i SI L.I I | i ' I 1 S | t | l | I 

s s i I s i n ) H i l l n i / i i J s ! i i i n i I 

i il1 in i i i n j il i i ^ « I n dif i n 

lì l < >w 1 i i i t ii s . i ì n l n I I 
is S I i i i t is i t i m i n | n i 

US il II IVI f f I 1 s s I L, I s l | 1 s \ hli n 

n il o i / m i t ni i i i - | Tt* fi 11 n | i s n i 
s i i l i i i 1 is i i ] u i I t i | nu I nd LJ mt ti ssi 

i 1 l is t i l i 11 | sitivi | ti i | 11 l\ll i svi n II li 

litri I tuli l | IIL, s« n o n n n n j ti ni e, il i ! di 
i I i r i | ssi iihv i s i i i ii ( s ii si I i non i i 
ns J u I I > ' \ r i , ti s | r I 

I l i I I I I S S I i I ] IL I M i l l i I I j l )< I l I i l I 

i i m u il t i i l i n i i » su n I itii i i l iuti e \ i t n iti ri 
ut i I il in IL,IS i it i m un n mi, i il i L,III(1 i fi II i C i in 

i nu nli Nini iti I i sul i un i issi u Si nui issi vi i b s > 
i isi sii p i su i u i i lu i-i MI t I jii is n p ìrlir i i / i 

un M t un s li i j ii i I su | i iH si i u \ t 1 ilo 
i I i s in i I i n M i i i i n i 

Molti punti da chiarire nell'interrogatorio a Luciano Moggi 

Storie di bilanci e dì interpreti 
Un nuovo giallo investe il Torino 
• • IORINO II c o l p o di s c m t 
n o n c e s ta to L arbi tro beltja 
Gocth . i l s figlio d ar te - s u o pa 
dre C1 tra i più mcdai^liati alle 
n a t o n di ca lc io - n o n ha «con 
fessalo Nella not te tra il IO e 
I 1 ! d i c e m b r e non pa r t ec ipo a 
n e s s u n -festino hard c o n le tre 
interpreti volute d a Moi^ t e 
messe a sua d i s p o s i / i o n e dal 
I o r i n o Goe tha l s insieme u 
suoi due co l labora tor i diresse 
- so l tan to la partita di c o p p a 
l efa I o r ino Aek Ati ne finita 
sul p u n t e t e l o di 1 0 

Ma c o m e e e ntra un arbi tro 
iute rnu / iona l c della ca ra tu ra 
ili Goe thiils nel p a s s a t o prossi 
i no e r e m o t o elei g r a n a t a ' Il 
s u o n o m e ò c o m p a r s o tra î li 
a p p u n t i se t |uestrat i da l la Guur 
ili t di f u i a i i / a in c a s a del ra 
p ioniere Giovanni Matta d t 
t e m p o i m m e m o r e c u p o della 
t o u t a b i l i t a d e ! ( o r i no fino al 
g io rno in cui s e c c a t o da i mi 
lodi e d illt p rocedure disili 
\o l te de 11 ex presidente Gian 
Mauro Borsa n o tolse il distur 
b o c o n d i s c r ez ione tutta suba i 
p u à evidente ment i il rani 
p Ulte Borsa n o aveva travalica 
to uiche que l l a z o n a d o m b r a 
o i"nma c h e il -travet Matta tjc 
sii\ t pur s a p e n d o di eontrav 
venire alla ICL^C Fondi ner l a 
s t o n a t i porr.i lont . tno f*crmo 
iiiuiuii^ine su Goe tha l s \101(141 
ili i p o i a direttore sjener ile 

de l la soc ie tà none he b r t e e i o 
de s t ro di Borsa n o avrebbe 
co r r i spos to G milioni di lire sot 
to forma di pubb l i che relazioni 
a tre belle e poliglotte signori 
ne Quale sia s ta ' a poi l e volli 
/ i o n e de i rappor t i iil in terno 
eie 1 c o n t r a p p o s t i terzetti ci pa 
re u n o stenle e v re IZIO oculisti 
c o ci ti b u t t i de Ila serratura 
c h i li 1 pe»co d a sp trtire c o n le 

DAI LA NOSTRA RFDA/IONF 

MICHELE RUGGIERO 

*Wn A Jb*jjJ!à 
Luciano Moggi I ex direttore generale del Tonno Calcio 

vit i udì sportivi ino in ordini eli tt m p o ! nei 1 
C 011 qu i IN cjiudi/i ini si su ni M ji»m 0141,1 d in More sporti 

stiem l i l 'rocur 1 ili [o r ino \ o i t i l i Ivnna isMtlt ito 11 ri 
c h i insali ultimi qua t l ro mesi 1 litro d u sostituti p r iHi i r i l>n 
ha m i s s o s o t t o s o p r i 1 b Unii 1 della kt pubb lu 1 Su id r i l l i 1 
di niun u si sin i i i i t ili istit 1 I ri 111 1 \ lui 1 m ie,istr iti h n ino 
trillivi p u b b h t i 1 priviti ci 11 sto r IW,IOIH ilei •* nuli irdi 

l n uid iisiiu elle 111 prt so il depos i t i l i in u n i filiale d i Ih 
n o m i et rre nte di p 1 d pi il li li nu 1 [ 'mìnimi su un i o n i o 
1 hi si t d i spu t, 1 1 111 111 hi 1 di nomili 1 o Munii 1 ti In ini 
d eJ 11 » t involai itilo pi rso h inli eli lin ut l i / / 11 pi r p tf 1 
n.itttìt e ili isiici dì ri In v 1 1 ulti m t tt 1 in m ro r 1 I S( e d il lM 

ili SI) pe r t en ie di 1 k,ioi ilon 
i^ran tt t L n ri ito lise ile Di 
e ui d o \ r 1 rispouek ri il nuovo 
lori 10 de I no* no Govi ini 
eh i oitt»j p o m i rut i lo il li rmi 
ne tli un inut In voli ti r 1 un 1 
t o n t e re n / a si m i p 1 

l n tltr 1 le yol i il te st i pi r il 
noi no tli l'ine m i o t 11 Hors m o 
h 1 c e d u t o pi r \J, in li irdi eli li 
ri versati pi ro ippi n 1 un mi 
il irdu e un zzo ne l febbraio 
scorso I 1 sex it ' i orni ti sul! or 
lo ck l io l i isso fin mzi ino I 1 
s i t u i / i o n e 1SS011U14I1 1 seni | ire 
più ni un |>u/zli disorelin ito 
I) i mia |i irti I ul t imo bil tneio 
pri si nu ri bbi c o n un p iceo 
10 artificio c o n i ìbile I ist nzio 
ne ile 11 1 t essione tli M in hi 
c,i mi ni ittivo di si iti nuli ir 
di e me zzo di lire d ili thro \ i 
s i n b b i ro un impelli nte ne 
icss i t 1 di liquielit 1 per Ir >uti 4 
tjian li pross imi se itk nzi di 
p i t jamcnto In primis i nuli ir 
di di lire ili 11 ovisot 1 In il l o 
m i o tlevt u rs ire Ir 11^1111 no 1 
m i r / o d e I ' ) , si L,U( no ivi rs 1 
ment i eie II Ir pi f di 1 t»roc iton 
un i tr me he j r i ire «1 un mi 
li irdo niluie il poti 11/1 ili 
p irtne r tli 1 in si t insiste uti un 
ni p irlato m nuesl i mesi 1 mi 
pri uditore s ivoi t nre bbi 
e Ini sto i 1 restituzioni di 1 in 1 
J nuli ircij pn si iti non si s 1 m 
iju ili lori it 1 ~ i G O M mi Infi 
ne •• IZIOIH c,r ni it 1 I o p c r 1 
/ nt ili 1/1011 in ito p o p ò ! n 
I un 1 ilo d il noi no stt ut 1 1 eli 
io l i tri tppi ti 1 I 10 milioni tu 
e iss iti 1 onl r > "IH) invi siiti in 
pubb lu it 1 e pronIOZI un v ini 
I iil orizzonti si pr ifil 1 il t illi 
un nlu dt 11 1 Gnu t 1 I 1 so< li 1 t 
di Bors m o t In 1 giorni d o 
vn bb« 1 ssi r dit lu ir t 'o il il 
tributi ili I illuni il in di V qui 
11 rnii 

Novità ai Giochi di Sydney 
Programmi differenziati 
e discipline minori 
per le Olimpiadi del 2000? 
H I O S W W Da Svdniv 
JllOO m poi il eo imt . i to ori^ i 
nizzatore elei Giochi olimpie 
p o t r e b b e inserire nel piotar un 
i n i ilcune discipline par t ieo 
I irniente seguite nel s u o IGt 
si i limili meloni altre i h< 
t si it it m o minor i ititi ri sse \ > 

B r o o k s f i c l d r i torna I previsto r i H I M un 1 ipproiN in i 
por lo insti ili m i di i n m tulli d i II i b in i il ili m t p irti e i 
I mti il ^iro it 'orn il UH lido t si I i | o s i i 'o M i uni i o tll i 
k m i v u i rdi s t o r s o i ms t di II i rottur i di I l imoni * pi r 

v u t on s i r t ti uni to il n tiifr.it io in pu IH O H m J 

B e c k e r d i v o r z i a a n c o r a l i nosin s t r idi si l \ i d n o q u d o 
O Ippe 11 l si tlt UH si di h v o n issi UH il ti III US i l 1* st O 11 1 

It MIZI i i l nini o t i o it h I ni li li li [ li st sii li 11 K 11 hi 
vi ni ih II l ii non si i s lo sin I L l l K l t „, t , I 1 M ) i m [ J l K „ „ i p 

tl.uHli l . p o s s i b i l i l u l i mmun | ] > l l R m m o n d a i , a R o m a , » r i 11(!( S( I l l | i r i , m t oiis.s M , / , I „ « 
4 i r t o . i r , n ilt une disi . p in i 7 ( S | l l l l t l i nfr un o kosi d . funl . il suo tilol, ,r I Ho I, supi -
d ilk ( ilnii| i id ni t potr< bbt ' 
e stoc.it in un sistt m t t hi v i 
luti ili volt i m volt i t»li sport d i I 
tnunetlt it o litui' tu in tk u r 

k m i c i ili n ni u io l'i II 

min iM Gioì fi lutili* lonti vi 
s a r ebbe n> piu sptttatC)n nttjli e ni* iH u li inno ingiunto in 
st tdi e ni u ^ i o r interi ssi pi r 
cjt s p o n s o r loculi Ut novil i e 
u n i t i iiitt i ne 1 r ippor to pre 
si ut ito ie ri a Losanna ali t 

fu ile uni d ih n u m i m i si 
t mio pn sto pt it;i ito i Su l 
ne v LJI or^ u n / / iton potn bbt 

utr» durre din disi iphn 
Conni vsioni e secu t iv i del t l n r i spond i l i u u i M dt 1 
( i o dal la C o m m i s s i o n e di I ( i o in 'to ; i i i< iti in \ustr i 
proi;r t m m a o l i m p i t o li i i i . p tu blu ssi r 

Il dire ttore di 1 C u si u / i n ^bv ) 11 rtn i u st i d i l i 
s u l in tk tt icj ha ti iti 11 pn e|i ni i i Inni K o i i 
u uni|Lii a i t i m i indie i/ioni I pn lidi ri 1 IH S m p n J.\ \\ t 
e i m b i a m e n t i r i g u a r d e r e b b e r o Sulnev m I Ari bbe i | inu I i 
si i i G K K I I I I stivi si i uni 111 in uh ir dm d il proL,r unni i 

vs llt rs Ibi ni I ( e b b r i 

\v iv s'id mi ulfit i ili 

S c h u m a c h e r 1 i l ' u i i l t o i i t t rum A it< i p i o l u i m i ! I n u t i l i 
lo u n i 1 | noi t I t senili ri i m i j o il ili ni id i I 1 iv r i i disposi 

/ un il k li si o pi r iltn tri nini 

C o p p a G r a n d e S l a m Kisu t i k 1 punì lurn d e m min | 

svoli si t M u n o I lì iv H i t Ki rd i IM i i n n i \ >lk< \ 
Kus i „ t I dberis S\, ) \, \\ trini I M • ' t Z 

M a r a d o n a m i g l i o r a 1 issi indentino nm isti mi n tun ilo ili i 
i uni i sin str i ^,K u di si o i s o ni 11 i | ir il i i < nin i I li ir u u 
'ovn ' In t im in u i mip » il pn ss ii i - du i i 1 ri n II i 

I irli! i uni he v >li i o l i 1 \ i| I 
C ons i j j l i o 1 eelert ale io ! m i s s i n i IL, u i< | t!l IH h i i] 

pn v ilo u n i1 bil me io | n vi ulivo ! n | i i i u ili iti i ir n i ili 
nlr ili n MMI It t ipil ili t p irti ti di L in s r IL,L,IUI IL, I i i ili i 

l Mlpll SSIV i ti 11U m i h t rd i 

Se possiedi 1 IC(J111ML1 i 
ìiLhicsti e n abboni , 

per un anno a 7-6-S yioini , 
puoi domandili, a 11 ntu j 
e IKC\CJC uiaiuiianicnic 

IMcard s 
K\ t.irui tli eicchui i 

che li consente eh pagaie 
in sci comode uli

se HAI miei essi 
1 abbonamento annuale 

"1678-61151 

rUaiità, 
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