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Polo furioso con Tex capogruppo. Attesa per le scelte di Di Retro 

Dotti si Candida con Dini 
UUlivo dice no: inopportuno 
Summit sulk giustizia, Scalfaro chiede cautela 

L'equilibrio 
trapoteri 

O
OGl il presiden
ts deJIa Repub-
blicaincontra il 
ministro delta 
Giustizia e il 

I M « W > M Consiglio di 
presidenza del Csm. II eollo-
qylo consentira al capo dello 
Stato dl esercitare le sue fun-
zioni dl garante dell'equili-
brio tra i poteri dello Stato in 
questa delicate fase pre-elet-
torale. S Infandata, prima 
che ridicoia, la pretesa di so-
spendere il corso dellagiusti-
zia per I candidal! alle «ie-
zlofil, Ma net qorso della 
campagna elettorale, quan-
do le force politjchecul spel
ts |l govemo del paesesi mi-
SWifiosui^foffanlrfti, il ri-
spetfepff,Wtodtoa qhe de-. 
ye soeglfere Impoiwbbe a 
tuttl coloro "ehe esercitano 
ppterl non politic!, prima fra 
(utti la magistratura, di non 
interferire impropriamente 
con la competizione in cor
so, 

L'interferenza non e costi-
tuita dai process!, che sono 
obbligatori in presenza delle 
condizioni previste dalla leg-
ge. L'interferenza 6 costitul-
ta, invece, dall'uso impro-
prio del mezzi di infarmazio-
ne c(iafa apparlre I'ammini-
strare, giustizia come un po-
tere che si esercita per pro-
clartil invece cha attraverso 
la flsiologia del proqesso, 
quasi si trattasse di un potere 
dl govenw paralleloa quelle 
ulffciale. Spesso queste 
esternazioni nascono dalla 
necessity di rlspqndere ad il-
lazioni, accuse violente 
quanta Ingiustificate, vere e 
propria campagno tendenti 
a togliere credito alle Procu
re plu esposte, Poiche tra il 
momento in cui si sparge la 
notizia di urt'indagine e 
quello in cui si puo venficare 
la fondatezza dell'iniziativa 
giudiziaria passano mesi, chi 
6 Indagato ha tutto I'interes-
se a screditare il magistrate 
per circondare I'iniziativa di 
un alone diincredulita. 

Se 1'lndagato 6 assolto, si 

• ROMA Colpi di sc.ena a ripetizione nel caso Dotti. 
Ventiquattro ore dopo essere stato silurato da Berlu
sconi, lex capogruppo di Forza Italia ha deciso di ac-
cettare la candidatura offertagli da Lamberto Dini. 
Dotti dovrebbe correre come indipendente nel colle-
gio di Torino-Moncalieri La scelta dell'awocato della 
Fininvest ha provocate un nuovo terremoto II Polo fe 
furibondo e grida al tradimento, ma anche dall'Ulivo 6 
venuta una presa di distanza piuttoslo secca. £ una 
decisions inopportuna, afferma Prodi. «Ribadisco-af-
ferma il leader dell'Ulivo anche a nome di Veltroni 
Maccanico D'Alema e Ripa di Meana - il dissenso sul-
I'opportunita di questa scelta. Avevamo gia esaminato 
la possibility di offrire una candidatura a Dotti ma ci 
era sembrato inopportune e I'avevamo comumcato 
alio stesso Dotti, pur esprimendogli solidarieta perso
nate per la vicenda che i'ha visto coinvolto». Durissima 
la reazione del Polo, Berlusconi e sarcastico: <Un'altra 

Ginsborg: «ItaKa chiudi 
la tua transizione» 

grande prova di lealta, personate, professionale e poli-
lica». Per Urbani quella di Dotti 6 «una stupefacente 
capnola», per Pilo l'ex capogruppo non e una «colom-
ba», ma un serpente. Gil ex democristsani del Polo, 
preoccupati per la deriva di destra che guida la coali-
zione, assicurano che la fuonuscita di Dotti non signi-
fica il venir meno delle posizioni moderate. Intanto e'e 
attesa per due appuntamenti di oggi: il summit al Qui-
nnale sulla giustizia, dove Scalfaro dovrebbe invitaie i 
massimi responsabili (Csm e ministro Guardasigilli) a 
garantire una tregua e bloccare le polemiche tra le 
Procure. C'e attesa infine anche per la scelta che po-
trebbe indicare Antonio Di Pietro che proprio oggi af-
frontera a Brescia un altro dei capitoli giudiziari in cui 
6 rimasto coinvolto. 
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Furio Colombo: 
«Incorsaconunsogno» 
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II Papa sfida il divieto dei medici 
• CrrrADELVATICANO Provato dalla febbrepatita 
nei giomi scorsi e trascurando il consiglio dei medici 
che gli raccomandavano altri giomi dl riposo, Karol 
Wojryla ha voluto essere presente alia beatificazione 
di due apostoli delle missioni in Africa, gli italiani 
Daniele Comboni e Guido Maria Conforti, la cui ceri-
monia si 6 svolta nella basilica vaticana. Al termine 
della funzione il Papa si e affacciato all'Angelus dal
la finestra del suo studio per salutare la folia e ringra-
ziarla personalmente dell'affetto dimostrato in occa-
sionedeisuoiultimimalessen Ha spiegato anche di 
aver voluto presenziare alia cerimonia proprio per il 

terna legato alia beatificazione dei due missionari, 
la fame nel mondo. che e «il grande scandalo del 
nostro tempo* e che proprio in Africa, dove molti 
missionari offrono il loro aiuto e qualche volta la vi
ta, conosce le condizioni peggiori. «Non basta l'ele-
mosina», ha detto papa Wojtyla chiedendosi- «Come 
si pud banchettare tranquillamente, quando tanti in-
numerevoli esseri umani soffrono e muoiono di fa-
me?», 
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La Finanza alia Sim di Ventura, ex presidente degli agenti di cambio 

E accia ai conti di Squillante 
Perquisita societa del trig della Borsa 
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• Nuovi passi clamorosi dei pool Ma-
ni pulite. L'inchiesta sul capo dei gip 
rornani. Renato Squillante, agli arresti 
nel carcere milanese di Opera, 6 prose-
guita led con la perquisizione in una 
delle piu grandi societa di Borsa italia-
na, la Aloisio-Foglia-Ventura, societa 
con la quale il giudice Squillante (che 
resta in carcere ma che da ien rifiuta di 
rispondere ai magistrati Colombo e 
Boccassini) avrebbe intrattenuto rap-
porti d'affari. II giudice motiva con spe-
culazioni in Borsa lammontare di alcu-

m conti bancan (per un miliardo) ma 
il pool Mani pulite, che lo accusa dl 
corruzione, sostiene invece, a seguito 
delle rivelazioni di Stefania Ariosto, 
compagna di Vittorio Dotti, che su quel 
conti Squillante avrebbe versato il frut-
to delle tangenti ricevute per aggiustare 
processi. Le intercettazioni telefoniche 
hanno mostrato che I'alto magistrato 
aveva una grossa preoccupazione per 
il fatto che non sarebbe riuscito a giu-
stificare la grande somma in suo pos-
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Ma Pechino ora rassicura Taiwan: «Niente paura» 

Cina contro gli Usa 
«Non vi intromettete» 

• II premier cinese Li Peng alza il 
tono con gli Stati Uniti e attenua 
quelli dell'altro ien ai cugini-nemi-
ci di Taiwan: le minacce di Wa
shington possond solo portare a 
un aggravamento, awerte. E a Tai
pei dice che I'isola pu6 stare tran-
quilla, puiche rinunci a diventare 
stato autonomo' passi per le lezio-
ni interne, ma no all'mdipendenza. 
Questa la posizionedi Pechino che 
oggi ricomincia le manovre intor-
no all'isola- prove di sbarco con ar-
mi vere ma senza testate. 
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La folle spesa per gli armamenti H 

PUBBUCITAELETTOBAI.E 

I
L RISCHIO di una aggressione mi-
litare nei confront! dell'America e 
talmente elevato da costnngere il 

govemo federate a tagliare la spesa 
nei settori della scuola, dei lavon esti-
vi e della casa per poter acquistare 
nuovi armamenti ad alta tecnologia? 
Ben pochi degli americani che non 
abitano a Washington darebbero una 
risposta affeitnativa a questo interro-
gativo La realta, per amore di verita, 
e che la potenza militare amencana 
non ha rivali al mondo. La maggior 
parte degli americani 6 convinta, piQ 
che a ragione, che se 6 necessario ta
gliare la spesa pubblica per nsanare il 
bilancio, anche il Pentagono deve fa
re la sua parte Eppure a Washington 
entrambi gli schieramenti pohtici 
convengono sulla necessita di stan-
ziare piii nsorse per la difesa, anche 
se ci6 comporta pesanti tagli al pro-

JBSSS JACKSON 

gramma di prestiti a favore degli stu-
denti bisognosi, al programma di re-
cupero scolastico Head Start o ai cor-
si di formazione e nqualificazione per 
i lavoraton in mobilita. Sembra im
possible? E allora prendiamo in con-
siderazione alcuni dati di fatto. 

1 giorni scorsi il Pentagono ha pre-
sentato il bilancio per la difesa per I 
prossimi sei anni. Mentre il governo si 
& impegnato a raggiungere il pareg-
gio del bilancio a prezzo di pesantis-
simi tagli di spesa, fino al 30%, nei set-
tori della scuola, della formazione e 
dei programmi di risanamento dei 
centri urbani, gli stanziamenh a favo
re del Pentagono aumenteranno di 
anno in anno fino a toccare la cifra di 
279 miliardi di dollari. Per il solo anno 
venture il presidente ha appena con-
cesso al Pentagono un premio di 4 

miliardi di dollari mentre I'accoppia-
ta Dole-Gingnch si e impegnata ad 
aggiungere un ulteriore regalo di 14 
miliardi di dollari. Nessuna minaccia 
esterna giustifica queste stravaganze. 
Lo stesso Newt Gingrich ammette che 
per difendere gli Stati Uniti bastereb-
be spendere molto meno. II bilancio 
del Pentagono e quattro volte supe-" 
riore rispetto a quello di quaiunque 
altro paese. Come ha osservato il mi
nistro della Difesa, gli Stati Uniti go-
dono in tutto il pianeta non solo di 
una condizione di superiorita milita
re, ma addinttura di «dominio milita
re* Is nazioni che il Pentagono se-
gnala come potenziali minacce per 
gli USA, vale a dire Iran, Irak, Libia, 
Corea del Nord, Cuba, spendono per 
la difesa meno di 5 miliardi di dollari 
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Paul Ginsborg 
storico 

«Italia, concludi la tua transizione» 
Italia, paese virtuoso, ma anche provato da patologie che 
sembrano incurabili In cui la politica dovrebbe realizzare 
«quel forte cambio di direzione nel cuore dello Stato di cui 
c'6 gran bisogno», ma per il quale non si vede ancora ne a 
destra ne a sinistra un progetto coerente Paul Ginsborg, 
l'autore della fortunata Stona d'ltalia dal dopoguerra ad 
oggi, aggioma la sua analisi e ragiona a voce alta sui nschi 
del paese II primer la continuity nel modo di far politica 

DALNOSTRO INyiATO 

• FIRENZE Nell ultima pagma della sua 
fortunate «Stona d Italia dal dopoguerra 
a oggn, pubblicata da Einaudi nel 1989, 
Paul Ginsborg dedieava una battuta a 
Gianni Oe Miohells, allora potente uomo 
digoverno Questi aveva pariato del 68 
come del crepuscolo degli dei», come 
«i'ultimo grande momentocolletlivo del
la stona italiana. 

E a Ginsborg questo giudizio non tor 
navapropno nonceraragionediconsi-
derare imprawisamente defunta la »for-
te tradizlone di azionecollettiva* di que
sto paese «Ne vi pud essere molto foil-
damento - aggiungeva - nell'idea che il 
consumismo capitalista abbia nsolto 1'e-
nigma della stona. Sette anni dopo lo 
Storico inglese, ora cmquantenne, dal 
'92 ordinario di stona contemporanea a 
Fitenze, dopo un ventennio a Cambn-
dge, sta flnendo di a&iomare quel volu
me Slrada lacendo I'aggiornamento 6 
diventato un altro libra, che uscira tra 
qualche mese E dedicato al crepusco-
loi della pnma repubblica, alle speranze 
e alle delusion! di questi anni di transi 
zione, alle gioie e ai dolon della svolta, ai 
vizi storici del paese, che tendono a n-
spuntare, etemi Ginsborg crede pert) 
nella funzione che in Italia hanno le «ni-
noranze virtuose* capaci di mettere in 
mo*dmentOidiilanto in,tanta,|Wfu, della 
societaisrldenzialmente tnerti II giudi
zio veiftpartoone deijj|Udjgii*lje pero 
non e bastala, ne poteva bastare, per 
complete I'attesa #rrvoluiione» XJuel 
forte cambio di direzione nel cuore dello 
Stato, dlcn) e'e, bisogno,deve venue dal-
la politica, ma ancora non neyedo il pro
getto n* da destra ne dasinistra» 

tMnMUmCMMpmurttriilmo-

ner^lametidtlgiiado?o«qutWaKra 
•POJnJW 

II mio lavoro nspecchiera le due facce 
della transizione una dawero sconvoU 
gente, equellasocioeconomica, lallra, 
molto plO modesta per novita, e quella 
poUUc* 

to.lHMlMMenMriiMrtiataffM 
dttHaMiOHMto,alrHhMUdelcoii-
flW«MK*lhtdnmluttriaeauHslril-
llnlniHnMOBnicntD, #- s 

In quel memento il models liberate di 
espanslone sembrava trionfante m tutta 
Europa, Turani paiiava del «secondo 
mlracolo Italiano* Sette anni dopo i so^ s 
gnl e le speranze di una nuova fase del 
capltalismo, capace di creare nei servizi 
quel milioni di post! di lavoro che ha 
cancellato nell industna e di garanhre 
sparttaneamente un crescente e diffuso 
benessere, sono andati in frantumi Le 
disuguaglianze di reddito sono aumen-
tate, non diminuite II passaggio dal 
mondo delllndustria fordista a quello 
post-fordista del servizi non porta con 
se, come speravano sia i thalchsnam 
che i teorici del post-industnalismo sia 

Milton Fnedman che Daniel 
Bell, la soluzione del proble-
mi strutturali 

QuaUsoMiguichcl'rUlU 
condMde CM N resto del 
mondo svHuppato. Perd In 
Fnnda,<«rminU,liighiKer-
ra sembra die la dboccupa-
ztoae sli paradossalmente 
piudrammattca. 

Questo e il nsultato di una 
condizione italiana che e un 
po virtuosa, ma msieme an
che molto patologica Un pd 
virtuosa perche la piccola in
dustna ha dimostrato di saper 
vivere benissimo dentro que 
sta nuova fase economica ed 
ha aumentato le esportazioni 
specialmente dopo la svalu-
tazione della lira, anche se 6 
una virtu che vale solo per 
certe regioni del centro-nord 
Molto patologica perche il dualismo 
economico del paese non aiuta affatto 
il Sud e perche la «spugna» del teiziano -
il commeicio al dettaglio I piccoli e pic 
colissimi negozianti • assorbe in misura 
maggiore che in altn paesi i contraccol-
pi del ciclo economico ma e anche I'm-
dice di un ntardo italiano 

Qtukou che d fa swiugUare ai pactl 
delSodf ^ 

SI perche i servizi che;in,|Jalia sono tipi-
camente superswitwiPaion sono, 
quelli alia produzione, ma quelli al con-
sumo finale, alia persona Basta ricorda 
re che nella fascia nord-ovest dell'Euro-
pa la sezione modema del commeicio 
ai dettaglio - catene di supermercab, 

iipermercati, franchising etc - rappre-
senta il 50% del totale, in Italia solo il 6% 
Questo scarto porta inflazione In Italia 
e'e la piu bassa densila di consumaton, 
cioe di clienti per negozio di tutta I'Eu-
ropa, anche della Spagna e della Gre-
cia 

SiamodtvaiitiilUTiirchhearEgrtto, 
dove I dfttgtuurti sow inconpNi pic
coli » dove in pofttggiatore ha M o 
quattro mlsttnti, mi b vail* e che 

mkKta anche a vedere II lato potMvo 
<lclUcou:iKHiMloipostidl*icro-la-
vctro.iMpttaiiMiazloneeplucoirtnillo 
suHavftadetmurtkri. 

Certamente 1 Italia non ha da proporsi 
1'imitazione del modello amencano, 
quello dei "malls", della moltiphcazione 
del centn commercial! ma attualmente 
soffre del male che sta all estremo op-
posto una eccessiva frammentazione 
del commeicio che maschera Una di-
soccupazione piti grave di quello che 
appare E a questo bisogna aggiungere 
il tibn-lavoro mtellettuale, una ensi della 
domanda di attivita qualificate e specia 
lizzate 

Non i u» caw allora che quota campa-
gnael(tkinlcsbpartHaconcentrando-
si praprioju qoert soggetU, I pkcgl 

E esattamente quella fascia sociale -
piuttosto eterogenea al suo inlerno, dal 
ncco macellaio di Milano, ai piccolissi 
mo venditore di bibite del Sud - che ha 
sempre raccolto, come dice Pizzorno, 
•le carezze e le apprensiom del regime» 
evasione fiscale in cambio di fedelta po
litica Lechiavi per interpretare la politi
ca italiana si trovano oggi soprattutto in 
questo mondo del servizi, che da circa il 
60-65 per cento del prodotto lordo e 
deU'occupazione, non nell industna 
che dominava la scena nella fase prece 
dente anche con la sua cultura 

SoMkbariKKMdcMerompoMlche 
CMene ntgH HHMI amd: la lega, Fom 
H»IU,AJI? 

Parei qualche disbnzione la Lega ha le 
sue basi piu nel mondo della piccola in
dustna che nel commeicio E poi lac 
ciamo attenzione non sto ceicando 
teone consolatone Voglio sottolineare 
la capacita della destra di cavalcare non 
solo la protesta dei piccoli negozianti, 
ma anche il malcontento della gente in 
generate, soprattutto nel Sud La sinistra 
sembra averperso Parte di combinare il 
disagio sociale con un progetto politico 
II Pci di questo dopoguerra, nonostante 
tutu i suoi erron -1 utopismo, i vincoh in 
temazionali, un cattivo modello di eco-
nomomia e societa - aveva pero quella 
capacita Riusava per esempio a tra 
sformare la vita di un piccolo borsaiolo 
di Palermo come quello che ho trovato 
raccontato nell "Inchiesta a Palermo di 
Danilo Dolci, facendoio sentire parte di 
un disegno dotato di senso e di valore 

Qocsta dHDcolta pert non e solo delta 
sMitnrtali»H,tuiiivenale. 

Ma serve a spiegare la forza di convinci-
mento che ha una proposta politica 
che sappia parlare ai soggetti sociali in 
difficolta 
La frammentazione economica e cultu
r a l non spiega ogm cosa Dopo tutto il 
piccolo ladro di Palermo del 1943 era 
piu isolate e «frammentato> di qualsiasi 
piccolo negoziante di oggi Eppure il 

progetto del Pci lo raggiungeva Ma non 
e un problema solo italiano sono d ac-
cordo Lo stesso discorso infatti si po 
trebbe fare per i disoccupati che negli 
anni Ottanta votavano per la Thatcher 

Nanca H (Ho per cudre un progetto con 
bsttua torn Idcologka del Pddel'44 
oddtallundwrdldiedannifa 

lo penso a un progetto non utopistico 
non ideologico, pienamente laico ma 
meno spezzettato e parziale di quello 
della sinistra italiana attuale 

E un progetto di questo gentrc perl'og-
gididovtcomincui? 

Non basta un disegno liberate di tipo 
gladstoniano ottocentesco Per canta 
un programma in termini di dintti di cit-
tadinanza era necessano per conegge 
re limpronta illiberale della tradizione 
comunista, ma 10 sono convmto, come 
lo ero concludendo il libro sette anni fa, 
che in Italia mobilitazioni sociali ispirate 
ai valon della sinistra sono e restano per 
forza una costante Tuttora ntengo che 
soprawivano sottopelle esigenze di pro-
testa sociale, di giustizia di maggiore 
uguaghanza e che ci siano tradiziom 
che hanno segnato nel corso di questo 
secolo la vita di tante famiglie non di 
piccole elites Sono enetgie che atten-
dono di essere nuovamente spngionate 
Come la bella addonnentata 

aMrtbbel'HicairtesiiMMprlndpe 

E una questioned! capacita Nonsitrat-
ta di magia ma di lavoro Non basta 
neppure passare in rassegna opimoni in 
un pure utile seminano come quello 
oiganizzato da DAlema a Pontigna 
no Bisogna mettere insieme una squa 
dra un think tank che lavon e prepan 
le soluzioni politiche del problemi 

ModeHoToiv Blair? 
No, per canta modello Thatcher Sto 
parlando naturalmente non del conte 
nuto dei suoi programmi ma del tipo di 
rapporto che ci fu, almeno all imzio tra 
mtellettuali e leadership politica Penso 
a un progetto distinto carattenzzato e 

Nicol6Addario 

forte in termini di genere classe, razza 
e ambiente Blair cerca di vincere per-
suadendo i moderab, spostandosi al 
centra La Thatcher non si spostd al 
centro per vincere In un momento di 
grandissima trasformazione ci vuole il 
coraggio della proposta 

Meojlo aaardare e thagliaie che non 
tare nlente, Id dlct.Posso hnmaghnw 
die cosa rtsponderebhe D'Alema: «Se 
conquesttelezkmirMBcu*waevitaR 
difardgovemare da Berlusconi e Fun, 
dringiaileieteM. 

Vedo anch 10 questa destra come un in
sieme di foize partcolan non bene m-
sente nella destra europea D altra parte 
anche Blair dice la stessa cosa pnmadi 
tutto vincere, anche se con alleanze che 
hanno un prohlo tattico elettorale Ma a 
uncertopunto sebbene non sia ancora 
accaduto, temo che le due cose si con-
traddicano che il disegno di tenere lon-
tano dal govemo questa destra con 
qualunque tattica e quello di costruire 
un progetto nibdo della sinistra enbino 
in attnto Certo la vera prova per la sini
stra oggi e quella di reinventaie la pro
pria politica in un modo convincente 
per i nuovi e vecchi cett medi del settore 
teiziano Non avrei troppa paura della 
conflittualita tra la destra e la sinistra I'l 
talia non e un paese balcanico 

Piu die il risdrio halcanico non conia-
mo qudlo di essere eterumente go-
venuti dal centro, tecnJco o pomko 
die sia, magari dl nuow dopo qutfh! 
etezkBl? 

EI esito che mi spaventa di piQ e fbrse e 
anche il piu probabile Laspetto peg-
giore della stona nepubblicana sta in 
una certa continuita di un modo di fare 
politica dentro e fuon lo Stato sono le 
grandi e radicabssime tradiziom della 
clientela e della parentela, sono fra i 
mall che impediscono una nforma del
la pubblica ammimstrazione E il peg-
gio una continuita capace di soprawi-
vere a qualunque esito elettorale 

•"? 

Meno regole 
piu lavoro? 

Elettori attenti 

I L PUNTO pifl preoccupante fra quelli uffi 
cialmente enunciati nel programma eco
nomico sociale del Polo e labolizione 
dei contratti nazionali di lavoro che in Ita 
ha e lb Europa vengono sbpulati da de 
cenni fra imprenditon e sindacati per re 

golare le retnbuziom gli oran le fene la sicu 
rezza la mobilita Essi sono una garanzia per 
entrambe le parti e per il paese un fattore di 
stability e di coesione sociale La flessibilita che 
e oggi nchiesta dai sindacati dai giqvam e dagli 
anziani e soprattutto dalle donne nguarda non 
solo il lavoro ma i tempi di vita I orgamzzazio-
ne domestica gli oran degli uffici pubblici e i 
ntmi della citta ed e tutt altra cosa Pu6diven»£ 
un arbcolazione piii ncca e piu libera dell esi 
stenza cioe un sistema sempre regolato da ac 
cordi che consenta a ciascuno una scelta piu 
ampia fra le molte vanabili del produne del 
consumare del crescere nella famiglia e nella 
societa. II punto piu nsibile e invece la proraes 
sa dl 250000 posti dl lavoro ogm anno Non si 
sa se e uno sconto nspetto al milione di due 
anni fa o un passaggio al pagamenlo rateale, 
consighato dal fatto che nel 19941 imbroglio di 
far speraie che il lavoro aggiuntivo amvasse tut 
to e subito venne alia luce a scadenza brevissi 
ma Anche questa volta I illusione verso I giova 
m si accompagna all auto illusione sugli effetti 
automata che potrebbe avere verso I occupa 
zione la cancellazione di ogm regola sindacale 
o 1 alleggenmento immediato della pressrane fi 
scale Questa nelle ultime setbmane e stata pro 
messa qua all una la al! altra categona soffian 
do sul fuoco del legittimo malcontento per le 
sperequazioni e per lecomplicaziom del fisco e 
incitando turn alia lotta contro tutti 

I L PUNTO centrale del programma dell U 
Irvo e un altro puntare suite risorse uma 
ne e sulla coesione nazionale oltre e piu 
che sugli aggiustamenti monetan La ven 
la 6 che negli ultimi dieci-quindici anni si 

^m e spezzato piO m Italia ma anche altrove 
inegame fra crescita produttiva benessere so 
ciale e opportunity di lavoro Va vanti la cresci 
ta e regredisce il resto una situazlone parados 
sale mai venficatasi in passato Una condizione 
m cui aumenta la ricchezza privata e si pro 
spetta insieme la minaccia delle «tre D maledet 
te> Disoccupazione Diseguaglianza Degrado 
pubblico e sociale L mcertezza degli elettori 
che drventa a volte depressione per il presente e 
paura per il future proviene anche dal vivere 
piu o meno consapevolmente sotto questa mi 
naccia che nguarda tutti coloro che partecipa 
no alia crescita della ncchezza nazionale (che 
non sono pochi) e piU ancora coloro che ne 
sono esclusi o che arretrano lentamente come 
gran parte dei lavoraton dipendenb La stessa 
decadenza delle isbtuziom dipende anche (o 
soprattutto'') dall incapacity di fronteggiare 
questo paradosso e di far arretrare questa mi 
naccia, dipende oltre e forse piu che da regole 
invecchiate dall invecchiamento degli scopi 
che la politica attnbuisce loro Fra questi lo 
scopo di valonzzare al massimo le nsorse endo 
gene del paese a parttre dal sistema di istruzio 
ne e di mformazione e dalla ricerca (che sigmfi 
ca scoperta e mnovazione) ctoe dai fatton che 
possono far crescere il capitate umano e lo spi 
nto civico Questo scopo non e mai stato una 
pnonta per alcun govemo lo e ora per 1 Ulivo 
L'incertezza to sconcerto e la depressione degli 
eletton hanno anche una base nellabbassa 
memo del tono politico che non e co^ipensato 
bensl aggravate dall innaizamento dell urlo po-
lemico per opera soprattutto del Polo verso gli 
awersan, tra le sue stesse component! e perfino 
all mtemo di Forza Italia In qualche senso Ber 
luscom 6 costretto a far questo per inseguire le 
propne invenziom pnma si e dtchiarato vittima 
di pochi magistrati faziosi poi delle Procure di 
mezza Italia ora ha iscntto fra gli artetici del 
complotto anche il propno awocato di fiducia 
Non e nuscito a vendicarsi di Antonio Di Pietro 
non ha fatto in tempo a mettere le briglie alia 
giustizia e adesso la fa pagare almeno a Dotti 
escludendolo dalle liste elettorali Un segnale 
chiaro di come mtenda nsolvere I conflict di in 
teresse un allarme che spenamo possa scuote 
re gli eletton 
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L'ex capogruppo: 
«Non e una bella situazione 
spero che i dubbi rientrino» 

ft*-* * • * 

Si »»* • - •* I I V J J 9 H 

H E ' 

• ROMA «Siamo solidali per la 
sua vicenda, ma non riteniamo op-
portuna una sua candidatura al 
maggiontano con l'Ulivo». La posi-
zione di Prodi e.inequiyocabile. 

Onorewle DOW,cosa risponded-
I'aflrtdd leader ddl'UHvo? 

Sono perplesso, la mia non 6 una 
bella situazione, spero che si metta-
no d'accordo con Dini e che i dubbi 
nentnno 

Checosasuccederaadesso? 
nonloso 
Vittono Dotti offre soltanto queste 
batlute a tarda sera, quando e or-
mai nota la reazione dell'Ulivo alia 
sua decisione di accettare Tofferta 
di Dime di candidarsi al maggiorita-
no nel collegio di Torini-Moncalie-
ri. 
Dotti precisava nel comunicato in-
viato ieri: «Apprezzando in modo 

*» particolarel'indipendenzaconces-
sami, interpreto questa candidatu

ra con lo spirilo di servizio che ha 
sempre contraddistinto la mia poli
tica e confermo la mia fiducia nel 
dialogo tra i diversi schieramenti 
per la realizzazione degli interessi 
generali del Paese. Prima che giun-
gesse lo stop di Prodi alia candida
tura, l'ex capogruppo di Forza Italia 
aveva accettato di rispondere ad al-
cunedomande. 

Ouwewle, una vicenda die sor-

Dotti va con Dini, lTJlivo dice no 
Continua la fliga dei moderati dal centrodestra 
Dini chiede a Dotti di candidarsi, come indipendente, nella 
sua lista: «E importrnte che il Parlamento non si privi di una 
personalita come Dotti». II quale accetta. Ma da Prodi arriva 
un altola: «Ribadisco anche a nome di Bianco, D'Alema, 
Maccanico, Ripa di Meana e Veltroni il dissenso sull'oppor-
tunita di questa scelta». Ma intanto in Forza Italia continua 
la fuga dei moderati: cercano spazi con Dini anche Cecchi 
e Bernini. Forza Italia sempre piu a destra. 

i i-rtit 

raldemocraticaieiquindi vicina alia 
linea politica drRinndvamento ita-
liano; in Parlamento I'onorevole 
Dotti ha dirnostrato capacita, com-
petenza e lealta e, come e stato rile-
vatoda altri, e importante che il Par
lamento stesso non si privi di una 
personalita come I'onorevole Dotti, 
che e stato anche vicepresidente 
della Camera in questa legislatura»: 
questo e in sostanza 1'invito ufficia-
lediDini 

IInodi Prodi 
Ma dall'Ulivo arriva un altola: «La 

candidatura e inopportuna - dice 
Prodi a nome di tutta lacoalizione -
Avevamo gia valutato come inop
portuna una tale offetta, da parte 
dell'Ulivo e lo ayevo personalmen-
te comunicato ail'onorevole Dotti». 

Ma intanto c'e uno smottamento 
a catena verso Dini di quelle co-
lombe di Forza Italia che avevano 

• ROMA Chissa se Vittorio Dotti, 
quando sabalo pomeriggio ha in-
contrato la stampa per rispondere 
al siluro di Silvio Berlusconi, che 
I'ha fatto fuori dalle candidature, 
aveva gia ricevuto I invito di Dini a 
presentarsicon la sua lista Rinnova-
menlo italiano. A ripensarci, con il 
senno di poi, I'ormai ex capogrup
po dl Forza Italia (formalizzera le 
dimissioni appena arrivera a Roma, 
oggi o domani) era si turbato, ma 
sembrava quasi sollevato. Tuttavia 
questa e solo un'ipotcsi, 

L'offerUdlWni 
La notizia che si Candida come 

indipendente nella lista Dini, e di 
Ieri pomeriggio. Ha risposto cosl al-
Pinvlto che il capo del govemo 
uscente gli ha rivolto sulla base del-
la comune linea moderata. »La col-
iocazione politica dell'onorevole 
Dotti e sicuramente centnsta e libe-

gia deciso dihon candidarsi 6 era-
no state escluse e che tutte ritrova-
no in Rinnovamento la sponda piu 
naturale per continuare a fare poli
tica. Se i| capofila di questa area 
moderata dei forzisti ha eompiuto 
una tale scelta - Che avra ripercus-
sioni non lievi per il Polo, perche 
inevitabilmente 1'asse politico inter-
no si spostera sempre piO a destra -
gli altri e prdbabile che lo seguiran-
no. 

" Fug* da Fo™ Italia 
;.-Alcuni,B!Come Liotta, Cipriani, 
iRqmani,-pur moito preoccupati, 
hanno deciso di restare COrhunque 
in Forza Italia. Raffaele Delia Valle, 
dal canto sup, invita a stare tran-
quilli, «perche la politica non la si fa 
alia giomatan. MachefarannoUm-
berto Cecchi, Giorgio Bernini, Mi-
chele Caccavale, Giuseppe Lazza-
rini, Sergio Chiesa, Pierangelo Pa-
leari, AdrianoTeso? Cecchi non ne-
ga di aver avuto contatti con ja lista 
Dini, attraverso Diego Masi,tna ten-
tenna, temeche sia troppp tardi per 
passare da ym movimento all'altro, 
teme di essere tacciato ditrasformi-
smo, Bernini inyece per ora si limita 
ad un «nd comment", promette che 
parlera nei prossimi giorni, ma e 
quasi certo che anche lui seguira 
Dotti, Questa vicenda ogni giomo 
che passa si rivela sempre piu 
drammatica per Silvio Berlusconi 
che, da combattente, reagisce at-

taccando. Ma ormai ha di fronte 
problemi moito seri. Infatti non si 
tratta piu di non candidare qualcu-
no del suo gruppo, per quanta di 
prestigio potesse essere, ma e 1'tn-
tera linea politica che viene messa 
in discussione. In sostanza Forza 
Italia abdica dalla linea moderata 
di cui Dotti e Delia Valle erano 
espressione e che Gianni Letta ha 
continuato a perseguire con piu o 
meno fatica, In questo quadro non 
e secondano che il braccio destro 
del Cavahere abbia nnunciato a 
candidarsi 
i i i t 

L'enigma Letta 

Le motivazioni reali pei ora non 
si conoseono, Ma probabilmente 
deve aver pesato nella sua decisio
ne la prospettiya di ritrovarsi alia 
Camera con Previti. Infatti 1 awoca-
to-antagonista di Dotti ha abban-
donato il seggio del Senato prefe-
rendo Montecitorio. Un desideno a 
cui Berlusconi ha accohsentito im-
mediatamente. fi probabile, poi, 
che nel caso di scbrifitta del Polo -
ipotesi che il Cavaliere nemmeno 
vuole prendere in considerazione -
Previti diventiil capogruppo diFI E 
si sa che la diplomazia non e il suo 
forte, Cesaronfe vaper le spicce 
Una situazione trbppo imbaraz-
zarite per un uomo come Letta, 
lontano mille miglia dalla cultura 
del conditio edelloscontro Meglio 
evitare, deve essersi detto 

Prodi: «Per noi e una scelta inopportune 
«Sono solidale con Vittorio ma sulla candidatura dissento» 

Egia.chi 1'avrebbe detto. 
Lt e itito offerto per UUstt DUIII 
coHegloTorinoMoncallerl. 

SI, mi han detto che con le mie ca-
ratteristiche e buono. 

Ha «wer«o Beriusconl delta ded-
skMwdicandldanlconDlnl? 

No, ma ho fatto un comunicatocon 
cui ho annunciato la mia decisio
ne. 

Losoriba? 
Non ci ho ancora pensato, tutto e 
awehuto cosi a tamburo battente, 
nel pomeriggio. 

Quad saranno le reuhmi del suoi 
colleghldiFonartalU? 

Ognuno ha fatto le proprie scelte. 
Al movimento evidentemente van-
no bene i candidatiche hanno scel-
to. Comunque e chiaro che con 
cert? esclusioni si ecercato di dare 
una mano aH'orientamento ormai 
prevalente nel Polo. 

Lei, die fhw a domenlca pomerig
gio en H capogruppo dl Forza Ita-
lia, pobeUe trovani a dover com-
batten contra ToM Musuned, del 
Ccd, die nd 94 e stato detto sem-
pre in quel coNegio, Non le crea 
proMeni scontrani con II candl-
dato del Polo? 

La causa di tutto cid sta nel sistema 
del maggioritario che riduce a due 
le aree politiche. Cosi chi e escluso 
da una ha difficolta a trovare una 
coliocazione lo, poi, sono stato 
escluso dal Polo all'ultimo minuto e 
mi sono trovato di fronte alia scelta: 
abbandonare la politica o ceroare 
una coliocazione in un altro schie-
ramento. E Dini garantisce la linea 
di centrismo moderato che e sem
pre stata la mia posizione. 

Ha d dl la dd ragjawineiitl wla 
pdMca, audi sono It sue emodo-
IN In guesto momento? 

Non e una cosa indifferente Ma, 
vede, la mia posizione non e stata 
recepita in Forza Italia. Non posso 
dimenticare quante volte nel Polo 
sono state messe da parte le mie 
idee moderate. Con Dini trovero m-
vece continuity E saro il pnmo ad 
essere contento se proseguira la li
nea del dialogo tra tutte le lorze po
litiche. 

Un altro moderate di Font ItaHa, 
Gianni Letta, ha rimmdato aUa 
cMoldabn. Come m spiega? For-
se cm t dedderio dl rbenonl un 
reok) non dl prima (Ha, *Ha la pb> 
ga die stanno prendendo le cose 
nd movimento? 

Ho moito apprezzato I'ejeganza di 
non candidarsi in un momenta per 
lui difficile, dopo I'arrivodeirawiso 
di garanzia. Si e mosso al contrario 
di altri che fanno a gara per ottene-
re 1'immunita. Per questo il suo e un 
gesto di grande valore. 

Quando Incontrera Did? 
Presto. Domani o martedi saro a 
Roma (oggiodomani,ndrt. 

QR0.L0. 

Dotti accetta di candidarsi con Dini e provoca le ire dell'U
livo. «Scelta inopportuna - dice Prodi anche a nome degli 
altri leader della coalizione -. L'avevamo comunicato a 
Dotti», Sabato infatti nel centrosinistra si era discusso dell'i-
potesi di far scendere in lizza l'awocato. Poi Veltroni aveva 
motivate il no: «Se facessimo questa scelta potrebbero es-
serci interpretazioni scorrette». Ma Dini ha valutato diversa-
mente. E ora si prova a risolvere diplomaticamente il caso. 

• ROMA Lamberto Dini: «Se un 
problema di candidature non si po
ne per queste eleziom, vorrei dire ai
l'onorevole Dolti e a tanti espnenli 
di Forza Italia che loro appartengo-
no alia stessa area moderatadi cen
tra che iovoglio aggregate", («L'Uni-
B»). VittpriQ Dpttl: «U> spazio per 
presentarmi c'e ancora. Ma non vor
rei che la cosa fosse strumentalizza-
ta da chi, in Forza Italia, ha ottenuto 
lamia testa. Dpvessi accettare, lei sa-
rebbe autorizzato a scrivere che so
no un incqerente* (iCorriere della 

Sera»)-
Cos] parlarono il presidente del 

Conslglio e l'ex capogruppo di Forza 
Italia nella serata di sabato 16mar-
zo. II giomo dopo, Lamberto.chiede 
a Vittorio di candidarsi da Indipen-

denL o Dotti accetta. Che cosa sara 
accaduto dl lanto risolutivo, fra sa
bato nolle e domenica mattina, da 
far sciogliere al primo un dubbio e 
da far rimangiare al secondo la coe-
renza? 

Certamente se l'e chiesto ieri, per 
tutto il pomeriggio, anche l'Ulivo, 
che alia fine ha deciso di lanciare ai 
due una sorta di altola, affidandolo a 
Prodi. II Professore, alle 20, hacomu-
nicato «anche a nome di D'Alema, 
Maccanico, Bianco, Ripa di Meana e 
Veltroni" che il centrosinistra «dis-
sente sull'opportunitai della candi
datura di Dotti nello schieramento 
awersoalPolo. 

Per colmo di chlarezza, Prodi ha 
ricostruito i fatti: «Avevamo gia esa-
minatosabato, con i leader delle for-

ze politiche dell'Ulivo, I'ipotesi di of-
frire una candidatura all'on. Dotti 
sotto il simbolo della nostra coalizio
ne. Avevamo valutato inopportuno 
formulare tale proposta e lo avevo 
personalmente comunicato all'on. 
Dotti, esprimendogli peraltro la mia 
solidarieta personate per la vicenda 
chelohavistocoinvolto». 

Dopo aver squassato il Polo, in
somnia, la figura dell'awocato ri-
schia di proyocare una incrinatura 
nei rapporti fra il centrosinistra e Di
ni. E anche se la parola fine non e 
scritta (fino a ieri notte van leader 
dell'Ulivo hanno fatto pressing per
che I'alleato e Dotti ci ripensassero), 
il nuovo caso semina preoccupazio-
ne e qualche malanimo dentro l'«al-
leanza per il govemo> che punta a 
sconfiggere Berlusconi e Fini. 

Tutto nasce - raccontano sotto 
l'Ulivo - quando Berlusconi da il ben-
servito al suo ex capogruppo, Sareb-
be stato Dotti a far giungere, attraver
so un amico, il messaggio di una di-
sponibillta a raggiungere le file degli 
awersari del Cavaliere. Prodi ne par-
la con Veltroni, I due consultano 
D'Alema che e a Gallipoli, Bianco e 
Maccanico. Si valutano i pro e i con-
tro: e assolutamente prevedibile che 
un passaggio di sponda scatenereb-
be una campagna della destra. «Di-

rebbero che I'intera operazione e 
concertata - convengono i capi del
l'Ulivo -, ricomincerebbero a prbte-
stare che c'e un uso politico delle vi-
cende giudiziarie...». In piu, e ancora 
fresca Tofferta di candidatura, da 
parte dell'Uds di Bordon, a Stefania 
Ariosto, la compagna di Dotti: e ca-
duta nel nulla, ma gia ha provocate 
un assaggio di polemiche. 

In ballo, oltre all'opportunita, c'e 
anche una questione di stile. Bianco: 
«Non se ne parla nemmeno. lo sono 
contrario agli ingaggi». Nella sostan
za tutti concordano. E alia fine sia 
Prodi sia Veltroni spiegano a Dotti 
che e meglio lasciar perdere. Veltro
ni si incarica di anticipare pubblica-
mente I'opinione del centrosinistra: 
«Se avessimo fatto la scelta di offrire 
un seggio a Dotti - dichiara - avreb-
bero potuto esserci inferpretazioni 
scorrette. Dunque, per la linearita e 
la chiarezza che ci hanno caratteriz-
zato, non I'abbiamo fatto». Poi lascia 
aperta la porta perilfuturo: definisce 
Dotti wittima di una discriminazione 
politica" e assicura: «Dialogavamo 
quando eravamo su sponde oppo-
ste, tanto piu potremo farlo adesso". 

Le cose, pero, proprio chiarite 
non devono essere. Tanto e vera che 
ieri mattina Lamberto Dini concorda 
con Dotti il lancio della candidatura. 

I due orchestrano la nchiesta e I ac-
cettazione, che infatti si svolgono nel 
pomeriggio con rapidita alle 16,42 
I'Ansa da la notizia che Rinnova
mento chiede all awocato di entrare 
in lizza. Alle 18,19 la notizia che Dotti 
ha accettato. 

La doppia novita semina lo scom-
piglio sotto le fronde della pianta di 
Prodi. Ripa di Meana, che e reduce 
da un giro elettorale nel Friuli Vene-
zia Giulia (<e di questa faccenda 
non sapevo nulla»), si scaglia contro 
i due: «II doppio salto mortale di Dot
ti conferma la sistematica spregiudi-
catezza e 1'opportunismo di Lam
berto Dini, la sua estraneita prima di 
tutto morale alia coalizione di cen
tra, verde e di sinistra...». Intanto rice-
ve una telefonata da Prodi: «Sei d'ac
cordo se faccio una dichiarazione di 
non gradimento?». Gli dice si, e cosi 
anche Bianco, Maccanico e D'Ale
ma. Esce il comunicato, durissimo, 
del Professore. 

Dini non gradisce. Riparte la di
plomazia sotterranea per cercare 
una soluzione. C'e tempo fino a sta-
sera. Certo e che alia fine, se il cen
trosinistra fara muro, il simbolo del
l'Ulivo restera interdetto per l'awo
cato cosl come e accaduto per De 
Mita. Ma fin 11 nessuno vuole arrivare. 

DV.R. 
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ACUSCOLAFIESTADEL'INTYRAYMI 
VUGGIO ATTRAVERSO IL FOLKLORE, 

LA STORIA E, L'ARCHEOLOGIA DEL PERU 
(minlmo 15 partecipanti) 

IncoHatxxazionecon 

K L M 
Partenza da Mllano il 17 giugno. 

Tratporto con volo di linea. 

Durata del viaggio 16 giomi (14 notti). 

Quota dl partoeipazione lire 5.120.000. 

Supplemento partenza da Roma lire 100:000. 

ttinerarlo: Italia (Amsterdam)/Lima (Pachacamac) - Nasca - Para-
cas - Lima - Cusco (Fiesta de I'lnty Raymi) - Yucai (Machu 
Picchu) • Cusco (Juliaca) - Puno - Arequipa -
Lima/Amsterdam/ltalla. 

La quota comprende: volo all, le assistenze aeroportuali a Milano 
e all'estero, i trasferlmenti Intemi, la sistemazione In camere 
doppie in alberghl a 3 e 4 stelle, gli Ingressi al musei e alle aree 
archeologiche, la mezza pensione e due glorni in pensione 
complete, tutte le visite previste dal programma, I'assistenza di 
guide local peruvlane di lingua italiana e spagnola, un accom-
pagnatore dall'ltalla. 
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Ira e insulti da An e Forza Italia per Dotti e per Dini 

Berlusconi e il Polo 
gridano al tradimento 
Dopo l'epurazione piovono accuse di slealta 
Prima l'epurazione, poi gli insulti. II Polo e furibondo per la 
scelta di Dotti. E se Berlusconi dopo averlo cacciato si limi-
ta a dire: «Un grande esempio di lealta politica e professio-
nale», gli esponenti di An si lasciano andare a una sequela 
di improperi. «E un poveraccio come quel saltafossi di Di
ni*, dice Gasparri, Maceratini sceglie un gergo da caserma, 
scarica bile il forzista di Muccio. Piu moderate Casini: «Mi 
spiace, avrebbe fatto meglio a restare fuori». 

snmHoon 
• ROMA. Chiuso nel villone di 
Aicore, Silvio Beriusconi schiuma 
rabbia. £ furibondo, il capo di For
za Italia. Convinto di aver cacciato 
per sempre Dotti dal sua orizzon-
te, se lo ritrova invece candidato 
con I'odiato Dini. Rabbia e ranco-
re, rancore e frustrazione. Si con-
tiene a fatica, il Cavaliere, Tira fuo-
ri dieci parole, non una di piii, per 
commentare la decisione del suo 
ex capogruppo. Sono, in realta, 
dieci coltellate: «Un'altra grande 
prova di lealta personate, profes
sional e politica*. Tanto, ad an-

r dare all'assallo diretto dell'awo-
cato ci penseranno truppe e vice-
capi del eentrodestra, Bun vero e 
proprio assalto a f>itti. Parole pe-
santi, insinuazioni, ingiurie. In 
ogni modo, una giornataccia per 
I'armata poioiiberista... 

LoKwwdlEinWoMe 
Ad Emilio Pede.ft toccato il 

compitodi buttarla in burletta. Co-
si, in serata il direttore del Tgt ha 
data vita ad un autentico show 
davanti alle telecamere,fs$tiamd 
rMlettendo.su una notizia, dal 
purito*ai"vjs^ politicli'Unitoti. 
*ia" Bertha. Ma nob d ' e ' da 
preoccuparsi, anzl c'e da sorri-
dere,..», e giO «on questo tono 
per mezss'ora, mentre riandava-
no in onda le Immagini del co-
mlzio di Berlusconi del giorno 
prima, Ma ci voleva ben altro, ie-
ri sera, per tirare su II morale al-
I'amato Silvio. Meglio, allora, 
passare dallo show di Emilio al-
I'assalto del pololiberisti al Cubo. 
Che rispondono in coro, Eehe si 
esercitano al tiro al bersaglio. 

«UR povcncdo, ecco cos'e» 
C'e Mawizio Gasparri, vice di 

Fini, che apprende,al telefono la 
notizia ecomincla a sparare a raf-
flca: «Un poveraceto, ecco che co-
s'6, un poveraccio... Lui e Dini fan-
no il partite* del saltafosso, Sono 
del Iraditori. Andranno a'riposarsi 
con moglle e amante in Costari
ca,..*. Fa eco il portavoce di via 
della Scrota, Francesco Storace: 
«iO)ni conferma la sua vocazione a 
raccogliere spazzatura*, e chiude 
la conversazione, II capo dei sena
tor! d| An, Giulio Maceratini, affida 
alle agenzie una dichiarazione 
che lascia a bocca aperta: «La de

al ROMA. L'ltalia vista dagli Stati 
Unlti, per tanti anni. Ed ora, se il ve
to andra in un certo modo, l'ltalia 
vissuta giomo dopo giorno nel suo 
cuore politico, il Palazzo per an-
tonomasia, Montecitorio. Furio 
Colombo, giornalista tra i piu no-
tl, ha deciso di passare dal sogno 
americano al lavoro sul carnpo 
per cercare di realizzare un possi
ble sogno ilaliano. 

E si prescnta per I'Ulivo nel 
collegio 6 di Torino, la sua citta, 
»ll luogo dove sono nato, ho fre-

cisione di Dotti non mi sorprende 
affatto. Abbiamo la prova che Dot
ti era un cavallo di Troia (la signo-
raAriostononc'entra) all'intemo 
di Forza Italia...*. Alessandra Mus
solini, invece, se la cava con un 
componimento, diciamo cosi, 
poetico: •Candidiamo Qui, Quo, 
Qua, pur di toglierh di Id». 

«MaSIMoloappogglo» 
Sono le teste calde post-missi-

ne? Macche. All'assalto dell'exca-
pogmppO, ci sono anche parec-
chi dei suoi - fino ad oggi - parla-
mentari. Ed & tutto un fioriredi bat-
tute e battutacce. Ecco Gianni Pi-
lo, sondaggista di fiducia di Berlu
sconi: «Credevo di avere a che fare 
con una colomba e mi sono ritro-
vato con unserpente...*. II collega 
di Dotti a Palazzo Madama, Enrico 
La Loggia, non vuol dire niente. 
«Ho fatto un comunicalo un'ora 
fa, Ma siccome sapevo gia tutto...*. 
Ed ecco il comunicato, che accu-
sa il nec-candidato di Dini di «af-
fermazioni a volte esagerate ed a 
voltebuRiards*e roffertathe-gli. 
ha fatto il presidente del Consiglio 
wolgare*. «Da|sresto»ccjriRludeifl 
Loggia - anche in passato Dini 
aveva data esempi anche verbali 
di poca eleganza*. Un pasdaiun 
di Forza Italia come Pietro Di 
Muccio. quasi gongola: «E la con
ferma del mio giudizio di inido-
neila politica di Dotti. lo fui l'u-
nico che si contrappose quando 
le elessero capogruppo. Fui 
sconfitto perche Berlusconi lo 
appoggi6...». Duro anche Giulia-
no Urbani, che invece fino a ieri 
condivideva con Dotti la fama di 
•colomba* e I'ira dei «falchi» alia 
Previti. 1 Leggo cpn vera amarez-
za della stupefacente capriola 
effettuata da Dotti - dice .. Evi-
dentemente in trasformismo non 
ha dawero limiti...». 

Dunque, addosso a Dotti. An
che i cosiddetti moderati del Po
lo non si risparmiano nello sfor-
zo. Clemente Mastella, presiden
te del Ccd, che sta consumando 
il week end a Ceppatoni, ascolta 
quasi senza fiato la lettura delle 
novita romane. Poi sentenzia; 
•Se avevo ancora un po' di stima 
per I'uomo, adesso I'ho persa 
del tutto. Basta cosl. Ah si, certo 
che me I'aspettavo.,.*. Altrettan-

to lapidario 6 il segretario del 
suo partito, Pier Ferdinando Ca
sini: <Mi spiace, avrebbe fatto 
una migliore figura a rimanere 
fuori. Se me I'aspettavo? No, 
pensavo che avesse la coerenza 
di tirarsi fuori e basta...* Si fa vi
vo anche il loro capogruppo a 
Montecitorio, Carlo Giovanardi, 
che in pratica accusa il presi
dente del Consiglio di circon-
venzione di parlamentari di For
za Italia: «La lista Dini dimostra 
ancora una volta di non avere li-
miti in quanta a immorality e ci-
nismo. E riuscita a distruggere in 
me la grande stima per Dotti...*. 
Quelli del Ccd, per la verita, so
no furibondi soprattutto perche 
I'ex capogruppo di Berlusconi 
sara presentato in un collegio 
torinese, dove c'e uno dei loro, 
«l'onorevole Toti Musumeci, che 
e uno dei piu moderati*, si la-
menta Mastella. 

Appena un po' piu problema-
(ico Alberto Michelini. «E una 
reazione previdibile - commenta 
- Certo, di fronte ad uno che 
viene estromesso... Pero questa 
non e una linea politica, 4 una 
ripicca...*. Ma il vostro Berlusco

ni mica ha avuto con lui la ma- 3 V^ 
no leggera, no? «Certo, % stata 
una decisione, accidenti... Sen-
la, o questa vicenda e stata un 
pretesto per chiudere la faida 
con Previti, oppure, essendosi 
mischiati problemi politici e pro-
blemi personal!, lui doveva re-
stare a casa...». Invece Raffaele 
Costa, la mette cosl: • L'amarez-
za per I'esclusione da una squa- . 
dra pud spiegare ma non giusti-
ficare il passaggio alia compagi- * 
ne awersaria...*. * 

"DtoHfieHxcompaoM* • 
E I'ex amico Dotti, adesso, il 

nuovo nemico scelto dal Polo, 
Sentite Publio Fiori, ex ministro di"" 
An: -Bene, se n'e andato dove do
veva andare. E un voltagabbana 
che va con la lista dei voltagabba- > 
na. Tanto, lui stava gi4 con un pie-
di di qua e un altro di la..». Ed an
che Gustavo Setva, altro esponen-
te del partito di Fini, fa trasparire 
quasi una sorta di disprezzo per 
I'ex capogruppo di Forza Italia: 
«Anche Dini, era prima con Berlu
sconi, e poi contra. Dio Ijfae dopo 
li accompagna...*. Econ la rabbia, 
il Polo medita vendetta... 

D'Alema apre la campagna elettorale a Gallipoli: vogliamo un fisco piu^emplice 

«La destra non puo governare» 
La destra e la malattia, non la medicina»:-Massimo D'Ale
ma apre la campagna elettorale a Gallipoli e polemizza 
con la «demagogia» di Fini e Berlusconi: «Dando voce al 
malessere sociale non si trovano le soluzioni at problemi, 
ma al contrario diventa impossibile, poi, govemare*. Parla 
a lungo del fisco («Siamo il partito della riforma, non delle 
tasse»), dei problemi della pkxola impresa, del futuro dei 
commercianti minacciati dalla grande distribuzione. 

i 

DAL NOSTROINVIATO 

• GALUPOU (Lecce) <Se vince la 
destra, non sara in grado di gover-
nare il Paese. Lo dissi due anni fa, e 
fui facile profeta. Lo ripeto oggi: 
perche non si govema una grande 
nazione contro le sue energie mi-
gliori. La destra 6 confusione e de-
magogia, e qui in Puglia ha il volto 
peggiore della Prima repubblica. 
neU'occupazione sistematica del 
potere, il buon Lattanzio era un di
lettante a paragone di Tatarella e 
della PoliBortone...*. 

Massimo D'Alema apre a Galli
poli - dove 6 candidato - la campa
gna elettorale deiruiivo e parte al-
I'attacco. «Qualcuno - dice - mi rin-
grazia peril coraggio che ho dimo-
strato scegliendo di candidarmi 
qui... Questo era vero l'altra volta, 

quando mi indispettii per I'affollarsi 
di leader fra Rrenze e Bologna e 
scelsi Gallipoli, Ma oggi noi partia-
mo vincitori: sono gli altri che devo-
no trovare il coraggio di sfidarci*. La 
platea del Teatro Tito Schipa, da 
poco restaurato e riaperto al pub-
blico, scatta in un lungo applause. 
Seduto accanto a D'Alema, il sinda-
co Flavio Fasano aveva appena 
detto che «mollo di quelle che ab
biamo fatto 6 dovuto alia proiezio-
ne nazionale di Gallipoli*' e 1 galli-
polini - anche molti di quelli che vo-
tano per il Polo - sembrano in effetti 
orgogliosi di avere come propno 
deputato il segretario di un grande 
partito. D'Alema lo sa, e ringrazia la 
platea: «Ora il basso Salento e rap-1 
presentato in Parlamento, dopo il 

21 aprilpsar^rapRresgntaJpslgojg 
vemo» 

' La mamfeslazione di ieri mattina -
eperrtietauncbrniziO.permetauri' 
convegno. Ci sono rassessore pro-
vinciale alle Attivita produttive, Lui-
gi Pedone, i presidenti provincial] 
della Confcommercio, Roberto Co-
rigliano, e della Confesercenti, An
tonio Schipa. «Ospite d'onore*, l'as-
sessore alle Attivita produttive del-
I'Emilia Romagna, Duccio Campa-
gnoli D'Alema approfitta dell'oc-
casione per parlare di fisco e di 
commercio. E simbolicamente, 
sembra ncucire lo «strappo» di Tori
no, quando Prodi fu fischiato da 
una platea di commercianti sa-
pientemente trascinati dalla claque 
degli uomim di Fini. 

«Nel Polo solo dcmigogia» 
•Noi non siamo il partito delle 

tasse. siamo il partito della riforma 
fiscale*, scandisce D'Alema Che 
alia <demagogia» di una destra che 
sa propone soltanto slogan oppo-
ne la concretezza delle proposte 
avanzate dal Pds in questi anni. 
•Vogliamo pnma di tutto un siste-
ma fiscale piu semplice*, dice il lea
der del Pds. E cioe, per esempio, 
l'accorpamento di sette tasse e im-
poste che oggi gravano suite impre-

se, nonche dei contributi sanitan a 
loro carico, in un'unica tassa regio-
nale sul valore aggiiihto, e non sul 
lavoro dome accade oggi: Perche 
oggi, ncorda il segretano del Pds, il 
sistema fiscale penalizza le piccole 
e medie imprese piu delle grandi 
(che spesso ricorrono all'elusione, 
cioe all'«evasione legale*), le attivi
ta produttive del Mezzogiomo piu 
di quelle del Nord. »ll fisco - spiega 
D'Alema - e anche una leva di poli
tica economica. se penalizza chi 
crea lavoro, aumentandone il co-
sto, e premia chi si sbarazza dei di-
pendenti, 6 evidente che 1'occupa-
zione non crescer4». Alle piccole 
imprese, il segretario del Pds pro
pone poi un sistema fiscale che ac-
corpi tutti i contributi dovuti, che 
potranno essere pagati ad un unico 
sportello- «In questo modo verreb-
bero risparmiati 3000 miliardi di co
st! di intermediazione*. 

«Noncolpircallaciea» 
Snellire I'amministrazione per 

rendere efficaci 1 controlli, semplifi-
care it sistema, aumentare la base 
imponibile, riduire progressiva-
mente le aliquote: sono questi 1 car-
dini della riforma fiscale deU'Ulivo. 
Ma a D'Alema preme soprattutto 
rovesciare un'immagine che la de

stra tende ad accreditare- que|la<di 
un Ulivo «amico delle tasse* e «ne-
mico dei lavoraton autonomi». »Mi 
sono sempre battuto - sottolinea il 
segretano del Pds - per impedire la 
cnminaltzzazione degli autonomi. 
Non si pud fare di ogni erba un fa-
scio E non si pudcontrapporrei la
voraton dipendenti ad altri iavora-
tori» Basterebbe per esempio 
un'amministrazione efficiente e ri-
gorosa per eliminare 1'evasioqe, 
anziche ncorrere a strumenti come 
la minimum lax, che D'Alema 
condanna senza appello perche 
•le tasse non si pagano a caso*. 

Infine, ai commercianti che l'a-
scoltano D'Alema riccnosce le ra-
gioni del disagio e della protesta 
•In America ci sono i grandi cen-
tri commerciali, ma noi non sia
mo in Amenca. Alia nostra civnlta 
appartiene anche la piccola bot-
tega sotto casa, il negozio dove 
tutti si conoscono, il macellaio 
che ti prepara gli invollini.». Cer
to, «bisogna razionalizzare e crea-
re economie di scala, perch* la 
microimpresa familiare da sola 
non potra reggere la sfida*. Pero 
non si pub condannare alia spari-
zione <un pezzo cosl importante 
delle nostre citta e del nostro mo
do di were*. 

IC'a*:S?U" T ,v4 II giornalista candidato a Torino con I'Ulivo: scuola, tasse e lavoro le priorita 

Furio Colombo: «In corsa con un sogno» 
Furio Colombo e tomato nella «sua» Torino, la citta dove e 
nato e ha studiato, per candidarsi con rUlivo per un seggio 
alia Camera. Da giornalista attento, che dagli Stati Uniti 
non ha mai perso di vista le cose italiane, ha deciso di col-
laborare dall'intemo ad un progetto in cui crede. Ed in cui 
vengono affrontate alcune di quelle che lui ama chiamare 
* mie ossessionk la scuola, il lavoro, il fisco e, owiamen-
te la riorganizzazione del sistema dell'informazione. 

MAHCILLA 
quentato tutte le scuole, il liceo 
classico, I'Universita L'ho sempre 
avuto ben chiaro: se un giorno 
avessi deciso di dedicarmi alia 
politica attiva non avrei potuto 
farlo che partendo da qui* spiega 
Colombo gia alle prese con una 
campagna elettorale che si 
preannuncia impegnativa, fin dal
le prime battute. 

U11 rttomo a ca» airimegm del-
I'impcgno. QIHH nwtivulmi die-
tro una KCtticht, In qualche mo
do, cambltri audi* la lua vita 

CMIWMLLI 
quotkHini,lluo9hl,leamlcizlt? 

La mia decisione non nasce dalla 
voglia di tomare in Italia nel senso 
logistico o turistico della parola. Ma 
dal desideno di partecipare ad un 
progetto di reimmaginazione della 
vita pubblica nel nostro Paese acul, 
mi sembra, sia venuto il momenta 
di partecipare. 

In questo progetto di cui oarH ci 
sannno punti su cui ti interessa 
maggiormeirte lavorare. Quail? 

Owiamente c'e una consonanza 
generate di atmosfera, di valori mo-

rah, di percezione, del modo di ve-
dere le cose, di rapporto tra la vita 
pnvata e la vita pubblica che mi at-
trae e mi persuade nel programma 
deU'Ulivo che trovo immensamen-
te interessante per il Paese Ma ci 
sono alcune ossessioni che ognu-
no di noi si porta addosso. E10 le 
chiamo cosi perche testimoniano 
di questa forte presenza ossessiva 
tutto cid che 10 ho scntto negh anni 
Persino quando parlavo di altn Pae-
si in realta la motivazione nasceva 
dal bisogno di immaginare per l'lta
lia una realta diversa, migliore, resa 
piu umana e piu accessibile, senza 
distacchi e senza disorganizzazioni 
crudeli come quelle che pud mette-
re in atto, anche inconsapeyolmen-
te, una burocrazia non funzionante 

VogHamo ckneare quote osses-
stoni? 

Innanzitutto la scuola. Perche pen-
so che sia giunto il momenta di por-
re fine a dei modesti ritocchi co
smetic! qui e la e di impegnarsi fi-
nalmente nel disegnare una scuola 
modema per un Paese modemo. E 

quando si dice Duemila vengono i 
bnvidi davanti al ntardo che subia-
mo noi ma, innanzitutto i nostri fi-
gli. L'ossessione della scuola e na-
turaie, 6 inevitabile Non £ retonca 
Se altri, in altri decenni hanno potu
to fare un decente disegno di nfor-
ma della scuola non si vede perche 
non si possano adesso unire 1 nostri 
sforzi per dare al Paese una scuola 
modema 

Elealtre? 
La seconda ossessione 6 quella del 
lavoro Non c'e dubbio, il lavoro sta 
diminuendo nel mondo, nello stes-
so tempo non pud scompanre per-
chfe non e pensabile che tutti vada-
no in vacanza, che masse di gente 
smetta di essere attiva Ma e essen-
ziale sapere che nessuna promessa 
di dare lavoro ha valore se non e la 
promessa di disegnare luoghi, mo
di e strutture attraverso cui si nco-
struisce il lavoro E un po' come un 
lavoro d'mgegneria Certo che si 
puo andare da una sponda all'altra 
diun fiume Mapercostruireilpon-
te necessario c'e bisogno di tecnica 

e fatica Quello che ho in mente e 
che ci vuole il lavoro percreare il la
voro Non la promessa diun lavoro 
La terza ossessione £ la complica-
zione che tomienta la vita di tanta 
gente. lo sono convinto che quan
do si parla con angoscia delle tasse 
certo se ne parla dal punto di vista 
della quantita. 
Ma il punto fondamentale. la ragio-
ne per cui -ad esempio- in Amenca 
Forbes ha avuto un successo im
mediate) e non perche prometteva 
di far pagare poche tasse ma per
che prometteva semplificazione 
D'altra parte la gente 6 cosciente 
che il pagare poche tasse signifi-
cherebbe anche avere meno servi-
zi. 
E questo nessuno lo vuole. Vuole 
avere meno problemi. E allora se e 
vero quel che diceva Kennedy che 
non esistono problemi creati dagli 
uomim che non possono essere n-
solti dagli uomini, e impossibile 
che non si possa sciogliere il nodo 
di un fisco piu giusto e piu com-
prensibile C'e troppa gente capa-

ce, esperta e competente che si oc-
cupa di questi temi Se si ambienta 
questa competenzae la stessa voce 
delle categorie in un'adeguata gui-
dapoliticaiosonosicurochesipud 
amvare alia semplificazione e, 
quindi, alia semplicita Questa, tra 
l'altro, permette I'indispensabile 
trasparenza 

L'iitfomuzione e tra I punti da af-
frontare per far si die questo Pae
se cambir 

Diciamo che questa e la mia quarta 
ossessione, sapendo quanta conta 
nella formazione dell'opinione 
pubblica e nella liberta dei cittadini 
unsistemadiinformazionecorretto 
e pluralista Mi immagino quindi 
che da un lata sia estremamenle 
utile per il Paese la molteptata dei 
poll e delle fonti ma dall'altra ci de-
ve essere un servizio pubblico alta-
mente e ngorosamente qualificato 
nel campo dell'estrema garanzia 
informativa al servizio escluslvo de
gli utenti-cittadmi Credo che que
sto sia un disegno legittimo, possi-
bile ma anche necessario 
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MANI 
PULITE 

• ROMA, lo arresto te, tu avvisi 
me, loro indagano noi, e noi irida-
ghiamo loro che arrestano quello, 
awisano te, incriminano gli altri. 
Una catena, una fiiastrocca, che al 
capo delloStatononva gift Figuria-
moci in campagna elettorale, 
quando- Scalfaro dixit -la dialet-
tlca deve essere serena e limpida 
e gli affari di giustizia & politica 
non aiutano a far chiarezza. 

Quindi, messaggio ai pm: sa-
rebbe meglio ricorrere a prowe-
dimenti solo se strettamente ne-
cessari da qui al 21 aprile. Senno 
la gente non capisce. A chi giova 
questa guerra? Detto, owiamente, 
in altra maniera sara questo il 
suc.co del messaggio alle Procure 
che 11 presidente della Repubbli-
ca si appresta a lanciare queslo 
pomeriggio. 

«Titgua tra le Procure» 

Scalfaro ha convocato per le 15 
al Quirinale il comitato di presiden-
za del Csm e il guardasigilli Vincen-
zo Caianiello. Non sara una riunio-
ne di facciata. Ma potrebbe scalu-
rime un plenum straordinario del 
Csm. 

Iniziative disciplinari nei con-
fronti di alcuni magistrati sono. in-
vece, smentite dal ministero di via 
Arenula: «Saremmo irresponsabili, 
getteremmo olio sul fuoco>. 

in primo luogo, e previsto che 
dal vertice sul Coile ortisca un ap
pello a una tregua tra gli uffici giudi-
ziari I'un contro I'altro armati: si 
tratta non di robetta, ma delle due 
Procure piu important! d'ltalia, Mi-
lano e Roma, per ora con il conlor-
no di Perugia e Palermo, e chissa 
domani quante altre Procure sono 
giainlistad'attesa. 

Ma anche e soprattutto si cerche-
ra di lormulare un inedito invito 
quirinalizio: ritiene Scalfaro che in 
campagna elettorale non e pensa-
bileuna tregua dec'retata dall'alto 
che signifkhi sospensione delle in-
chieste che riguardino gli uomini 
politlci. Ma e pure vera che 1 re-
sponsabili degli uffici giudiziari in-
qulrenti sono tenuti a calibrare in 
questo momento le loro iniziative 
con maggiore attenzione acche 
non si possa parlare di uso politico 
della giustizia. 

Serenita, basta con gli insulti, 
cautela, riserbo. Un titolo di giorna-
le pud far pencolare da una parte o 
dall'altra gli umori di un'opinione 
pubbllca che ha diritto a non essere 
frastornata. 

Come questo monito scendera 
dal Colle per li rami delle istltuzioni 
giudiziarie non e ancora deciso. 
Del resto, questo pomeriggio pro-
prio dal Csm e da Caianello Scalfa
ro attende informazioni piu precise 
suite attivlta delle Procure. 

Unmcsiaggio delicate 

Siamo nel campo dell'opinabile. 
Bisogna stare attenti a non dar 1'im-
pressione di voler interferire: il pre
sidente della Repubblica presiede 
I'organo di autogovemo dei magi
strati, e non sara certamente lui a 
ledere I'autonomia e I'indipenden-
za del pianeta giustizia in un mo
mento cosldelicato. 

• ROMA, nBorrelli e Coiro stanno 
dalla stessa parte e non su barrica-
te diverse», Scontro tra Mllano e 
Roma? Edmondo Briiti Liberati, 
segretario deH'Anm, getta acqua 
sul fuoco delle polemiche scate-
nate dal «caso Squlllante». «A1 di la 
delle dichiarazionl che ciascuno 
del due capi puo aver fatto a tutela 
del proprio ufficio, bisogna guar-
dare alia sostanza dellecose - dice 
-. Di certo c'e che la procura di Mi-
lano procede perun'ipotesi dicor-
ruzlone a carico del capo di un uf-

LaRete 
conl'Ullvo 
In 19 
collegi 

»ll movimento per ta demociazla b 
Rett ha ottenuto 19 seggi In tutta 
Italia. In questo modo irinusto I' 
Hnko soggetto organbzato e 
radicato sul tenttoriodeHa sinistra 
mm comunista-. E questo II 
conNnentodlLeolucaOrlandaa 
concluskme del confronto conf 
UltvoperleundklatureinSidlia.U 
Retelnformachecooicollegl 
ottenuttiwtl'isolasonol9lcandidatl 
ddpartlUidlOrlandochecorroiw 
neh" untaKHiUnale sotto I' insegna 
deJI'lNhm. 

"Questo risuttato - commenta 
Orlando - e state II fmtto di una 
battaglia durbslma nella quale 
abbiamoresisWoalla 
"itormaltzzazkHK" che anche all' 
Intemo dell' Ulhra qualcuno ha 
tentato.Un'operazioneche, 
purtroppo.nd confront! dlmoWaHri 
spemml della sinistra e 
peitellaiiMMile riusdta». II presklentedellaRepubMica Scalfaro; sotto Funari AugustoCasasoli/A3 

Scalfaro ai giudici: piu cautela 
Inchieste e politica, appello del C^yirfele 
Appello alle Procure: in campagna elettorale cautela e ri
serbo, prowedimenti che possano ernozionare 1'opinione 
pubblica vanno emanati solo se strettamente necessan 
NelrlcHftIO dell'avviso di gatanziasp«lite)asflerlusconi 
mentis presiedeya il forum di Napoli, Scalfaro ha convoca
to bggiCsmeguardasigilli: la giustizia non deve dare I'im-
pressione di muoversi a orologeria. Solo cost i giudici pos-
sono difendere la loro autonomia. 

Ma una parola, un messaggio 
forte non pu6 non esprimerlo. II 
precedente piO fresco e il caso 
Maiolo-Sgarbi, ricordate? Era il 13 
novembre dell'anno scorso. Sem-
bva passato un secolo: una Procura 
calabrese inquisl la Maiolo e Sgarbi 
per mafia. Scalfaro,.- pressato dale 
proteste della destra, si riunl d'ur-
genza per quattro ore in Palazzina 
con la Pivetti e Scognamiglio, e'era 
nell'aria un messaggio alle Came
ra 

A notte fonda la montagna par-
tort quel che apparve a prima vista 
Un tepolino. Un comunicato con-
giunto in cinque punti, a firma dei 
tre presidenti, che dava mandate 
alle Camere e al Csm di mettere il 
naso nel cratere del vulcano giusti-
zia-politica. 

Un colpo al cerchio della «rigoro-
sa tutela dell'immunita parlamen-
taren, uno alia bolte dell'«indipen-

denza della magistratura*. Una sti-
lettata a Berlusconi: non c'e nessun 
complbtto. Le Camere avrebbero 
dovuto dedicate una sessione diia-
voro alls questione-glustizia, il Csm 
altrettanto: Non senefece nulla per 
via dello scioglimentbanticipate 
delParlamenid. 

«Rlschtoperl'autoM>mla» 
Ma in quel teste e'era anche di 

piu. Tie frasi, in particolare, costi-
tuiscono un po' la scaletta dell'in-
contro distasera: il presidente delta 
Repubblica esprimeva la certezza 
che lo stesso Csm «continuasse a 
esercitare la piu attenta vjgilanza 
perche i magistrati osservino i do-
veri del proprio ufficio e i canoni 
deontologici che impongono il 
massimodicautelaedi riserbo». 

E ancora: «L'inosservanza di 
questi canoni pud determinare gra
ve rischio per I'autonomia el'indi-

pendenza del magistrati e fomire 
occasiomepretestiagravi iniziative 
didelegittimazione» 

Einfine «Tutti politici magistrati 
awocati, riappropnar.dosrdei pro-
pn ruoli ed evitandop ugm invasio-
ne di campo, devono adoperarsi '* 
per un civile confronto di idee e di 
posizioni sul tema-giustizia, di vita-
le importanza per la democrazia*. 

IprccedeiitJ 

Come la pehsi il presidente su 
queste cose e note: non gradl quel-
I'avHso di garanzia che raggiunse 
Berlusconi a Napoli mentre presie-
deva il forum intemazionale sul cri-
mine. E gli archivi del Quirinale 
conservano un'estemazione a 
maggio 1995 a Palermo: <Attenti al
ia giustizia-spettacoloi. 

Giugno 1995~.Rip.de Janeiro, a 
proposito degli aitacchi di Mancu-
so al pool milanese. «Mipreoccupa 
ja demolizionedi uomini che han-
nocompiutb il loro dovere». 

A Gorizia, a ottobre, dopo la va-
langa di trascrizioni delle telefonate 
di Hammamet:«Occorre riguardo 
nei confronti degli imputati che 
hanno i loro diritti. L'unico metro e 
il cittadino che deve giudicare se la 
giustizia sia serena, un precetto che 
stanellevenedellademocrazia». 

E il 21 aprile quel cittadino, «uni-
co melro'i di una giustizia che non 
deve essere sospettata di procede-
re a orologeria, va a votare. 

Funari, rabbia In dlretta 
-Politlci IndUclpllnatf ? 
MavollatnMfflif̂ lone>t 
CianfrancoFunarl,Ucoaduttore(leHa 
tnsnbsloiie«NapoNCapttale>>,lltalksliow 
polfUcoinondadaalcunesettMnaiKtrarnlrle 
polemiclie su Raldue la domenka pomeriggio con 
laparteclpazkHiedlrappreserrtarrtJdi 
tutH I partrti, ha abbandonato lo studio per una 
dedna di minuti, durante la trasnrisslOM in dlretta 
della puntata di leri pomerlggjo. II conduttore die 
amafarsisopraniMinilnare«iloJornalaH>>era 
arrabbiatoperlecontlnueinternBioniniessein , 
atto da uno del suoiospttipolltid. Funari ha messo 
inattol'insolitaprotesta quando era trascorsa 
drca un'ora e venti di trasmbsione, dopo aver piu 
volte ridriamato aB'ordkie H depubto del Ms-
FiammaTn^olonifllparltoneofascistanatodopo 
losctogBinentodelrfcleUcreazioiiedlAn) 

Modesto DeHa RosaJIquakiMervenlvaspesso mentre la parola 
era concessa al suoi colleghi pariamentari Jnterrompendoli. 
Funari ha affermato a un certo nunto di non essere piu in grado 
difarrispettarelaparcorHlidoehadettoaDellaRosadi 
conduiredaso»totnsmbsione,seeraqiiestoclMdesiderava. 
"Lei-ha detto Funari In trasmisslone-eentrato nei dbcorsidi 
tutu, mentre gli altri sono stall sempre corretH. lo mi sono 
stufato. Me ne vado, fatevda vol la trasmissione. Tomo al 
varieta, fate come vipare».Quindieusciudallo studio, 
iasdamloUbasriiissioneseiuacoriduttore.llsiiocollaboratore 
Antonio RagozzlnohaaquelpuntopassatoHmlcrofonoal 
deptrtato del Verdi ANonsoPecoraroScank), che ha fatto il 
proprio intervento, lasdando pW la parola a un coHega.Ma 
l^utooestione>-della trasmissiOMrHMiedurataalungo: Funari 
e rientrato in studio dopo una dedna di minuti scusandosi per 
rarrabWatura. 

-..' ''J.} 11;;:. 'J."-. ? • Bruti Liberati (Anm): ma serve pulizia anche dentro la magistratura 

«Borrelli e Coiro? Scno dalla stessa parte» 
Edmondo Bruti Liberati, segretario dell'Anm, getta acqua 
sul fuoco delle polemiche: le Procure di Roma e di Milano 
stanno dalla stessa parte. II tribunale della capitate? «Non e 
piu il porto delle nebbie, anche se la battaglia di rinnova-
liento deve andare avanti». E ancora: «La campagna elet
torale non pu6 bloccare le inchiesten. Una fase due di Mani 
pulite che riguarda i magistrati? «Una interpretazione che 
noncondivido». 

NINNI 
flcio giudiziario romano. Un'ipo-
tesi che, naturalmente, e tutta da 
verificare, ma che e passata gia al 
vagliodelgipn. 

L'lnchiesta milanese ha fatto seal-
pore. Per la jente le accuse di cor-
ruzkme rivolte ad un magistrate 
sono ancora piu gravi di quelle 
che riguardano un politico... 

Non e'e dubbio. 1 magistrati deb-
bono essere assolutamente incor-
ruttibili. Perche 1'incorruttibilita si-
gnifica indipendenza, terzieta. Se 
non e'e questa non e'e giustizia. 

II tribunale dl Roma e state defini
te per anni un porto delle nebbie. 
Le sembra ancora attuale questa 

Purtroppo e successo che alcuni 
uffici giudiziari romani sono stati 
diretti per anni da chi stava dalla 
parte della nebbia. E questo a di-
spetto di quei magistrati che han
no duramente contrastato mecca-
nismi non trasparenti. Adesso a 
Roma si respira un'aria nuova. E in 
particolare va sottolineata la posi-
zione dell'attuaie procuratore del

la Repubblica, Michele Coiro. Un 
magistrate che e state contrastato 
in modo molto duro per molto 
tempo. E che e state bloccato gia 
quando doveva dtventare per la 
prima volta procuratore aggiunto. 
E questo perche rappresentava 
I'altra Roma. Oggi 1'aria nuova che 
si respira ha dato fiducia a sostituti 
cheeranb emarginati e che posso-
no fare il loro lavoro liberamente. 

II caso Squillante, pero, ha fatto 
emergere una reami cornposfla e 
contraddittorla. Non le sembra? 

Bisogna dire che Roma e si la pro
cura della Repubblica di Michele 
Coiro, ma e anche la realta nella 
quale il capo di un ufficio non 
marginale viene tradotto in carce-
re per Gorruzione. Bisogna rispet-
tare naturalmente la presunzione 
di non colpevolezza, ma a fronte 
di un'opera di risanamento che al
cuni conducono con risolutezza, 
persistono situazioni assai diverse. 

La dichlaraiione del procuratore a 
Mllano sulle pressionl atmosferi-
che che condlztonerebbero i ma-

gistnti della capital*, pero, non 
hanno tenuto conto di questa dif-
fcrenza... 

Quella dichiarazione ha dato 
un'impressione sbagliata, me ne 
rendo conto. Ma generalizzare 
non era l'intenzione di Borrelli. Lo 
ha chiarito lui stesso. E in ogni ca
so la mia opinione e che a Roma e 
in atto una battaglia di rinnova-
mente. Alcune trincee resistono. 
Ci6 detto, credo che Borrelli e Coi
ro stiano dalla stessa parte della 
bamcata. Borrelli perche ha porta-
to la procura di Milano ad assume-
re una serie di iniziative di moraliz-
zazione pubblica, Coiro perche 
sta conducendo una battaglia per 
modificare un'immagine superata 
della sua procura. Va reso omag-
gio a Coiro. Poteva chiedere di 
concludere la sua camera nel pre-
stigioso incarico di presidente di 
sezione di Cassazione, un posto 
onorato e tranquillo. C'e da ricor-
dare che 1'uditore Coiro venne ci
tato gia agli inizi di camera per il 
suo impegno in difesa della legali-

DALLA PRIMA PAGINA 

L'equilibrio... 
potra dire che le accuse al ma
gistrate erano fondate. Se e 
condannato, si dira che e tutto 
un imbroglio fatto dai giudici. 
Quando poi la notizia non esi-
ste (ma la si teme) interviene 
la creativita. La notizia viene in-
ventata. Prima la si fa circolare, 
poi si chiedono le conferme, e, 
se arriva la smentita, si insiste 
sulla voce. Quindi cominciano 
le accuse di faziosita ai magi
strati che starebbero conducen
do l'inchiesta, che peraltro non 
esiste. 

In questo modo si incamera 
comunque un risultato.Se suc-
cessivamente l'inchiesta nasce, 
si dira che le illazioni erano ve-
re. Se non nasce,; una parte di 
italiani pensera che i giudici 
hanno avuto paura. In ogni ca
so, quindi, si riduce la credibili
ty dei giudici. 

Nei ceti che hanno qualcosa 
da temere dalle Procure della 
Repubblica sgorga inoltre uno 
spontaneo apprezzamento per 
chi ha messo in piedi la trappo-
la. 

A questo canovaccio si ag-
giunge da qualche tempo I'ac-
cusa dei giudici che sono co-
munisti, che fanno processi po
litici, che vogliono distruggere 
con l'uso della giurisdizipne i 
loro awersari politici. Comin-
ciarono le Brigate rosse, poi fu 
la volta di Craxi, poi Riina e poi 
altri, sino ai giorni nostri. 

E un errore pensare che a 
questo diabolico meccanismo il 
magistrato possa reagire con di-
chiarazioni, intervi ste e docu
ment!. Ed e un altro errore pen
sare che le forze politiche av-
versarie a quelle che hanno 
guai con la giustizia possano in-
tavolare uno scontro sul tema. 
Tutto verrebbe spostato sul pia
no politico e la credibility della 
giustizia, fondata sul valore del
la imparzialita, andrebbe a farsi 

'TJerifedire?' ' m »»*»™ 
.,La„ magistratura: ha,il :dovere 

di raffreddare il 'ciima',! non so-
spendendo i processi, ma aste-
nendosi da prese di posizione 
pubbliche che posspno intro-
durre distprsioni nella competi-
zione elettorale. II magistrato 
accusato ingjustamente si difen-
dera dicendo: attendete che gli 
atti siano pubblici, come fece 
con successo la Procura di Tori
no all'indomani delt'arresto del 
dottor Dell'Utri. 

Un periodo di moratoria nel-
le dichiarazioni dei giudici raf-
forzerebbe la loro credibilita e 
spunterebbe le armi di chi cer-
ca dolosamente di trascinarii in 
un conflitto dominato non dalla 
razionalita ma dalla spettacola-
rizzazione, terreno sul quale la 
giustizia e necessariamente per-
dente. 

Una democrazia forte ha bi-
sogno di giudici credibili. La 
magistratura italiana ha un pa-
trimonio incomparabile di cre
dibilita, che non pud essere di-
sperso sull'altare dell'informa-
zione-spettacolo. 

[Luciano Violent*] 

ta in un famoso libro di Achille 
Battaglia. Ha xelto, invece, di af-
frontare una situazione difficilissi-
ma che conosceva personalmen-
te per essere state vittima di discri-
minazioni. E non possiamo impu-
tare certo a lui se altri vertici degli 
uffici giudiziari romani rimaneva-
no, a quanto pare, dalla parte del
la nebbia. 

C'e chi sottolinea la drcostanza 
che le iniziative della procura mi
lanese coinddono con la campa
gna elettorale in modo sospetto... 

La procura di Milano ha mostrato 
fermezza, capacita di distinguere. 
Vi sono state richieste di arehivia-
zione fatte immediatamente dopo 
gli accertamenti. Lo stesso procu
ratore Borrelli ha spiegato il per
che di alcuni adernpimenti. Ci so
no tempi imposti dal codice. Sei 
mesi fa si poteva prevedere che 
oggi saremmo stati in campagna 
eiettorale? 

Da piu parti, di fronte alle polemi
che di questi gioml, si e fatto ap
pello al riserbo e alia prudenza, 

Lei non crede die la questhme 
giustizia pes! piu del dovuto su 
una campagna elettorale difficile 
come questa? 

Credo che le regole di prudenza 
che debbono sempre ispirare i 
magistrati a proposito delle di
chiarazioni sulle proprie inchie
ste, dovrebbero valere .ancora di 
piu alia vigilia del vote. Ma detto 
queste, penso che le indagini deb-
bano proseguire. Sarebbe grave, 
in un sistema di obbligatorieta del-
I'azione penale, che le inchieste si 
blocchino perche le elezioni sono 
prossime. 

Una fase due dl Mani pulite die 
punta al magistrati dopo aver pun-
tatosuipoHtld? 

Non sono d'accordo. 1 due livelli 
sono andati sempre di pari passo. 
Non dobbiamo dimenticare che 
agli esorti di Tangentopoli venne 
arrestato a Milano il giudice Curto. 
La pulizia all'esterno, e evidente, 
deve avere come presupposto, 
ove ci siano illeciti, la pulizia all'ln-
terno dei palazzi di giustizia 
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Adriano T M O (Fl) smentlsce tutto: 
«Non sono lo II supertestf mono 
questa • ulna storla oompllcata» 

I ' M O K W I C Adriano Too, die ieri moW quotidUniavcvMo 
bidkatocoiiMintibaMIc teste dcHincMcstasiilUconiizioiK 
dclUnu0stratunroiMiia,hitttoiMsattosurtase<lla 
leggendolgionMli.Uilin|ir<nMpagliu.Eseccato.PollupteM 
carUepeMuelulnvlatoaHeredailoiitiHifaxdaltoiio 
compreeiMiiliiienteieuatopersineiithetafsattvMieiiteU 
nottila.Splega die nnmortcnelsuo breve paMatopoWko 
(p*rUmeiilaredlFocultaHa)eiieiUsualiHigacairieriiH 
hMhitriatedelkvemld|alvertoddl1viii,600milirdldi 
MbntolMavutoUgtoriadiveilereHiuoiiomedlitaatiitIa 
pagbia nettttoti del giomaH. Ma aggiuage die questa gloria e 
deHuBelwuKiHati: noma millaillqwettalpdilerta, noil Ka 
malavMtooMitattlcMbmagMiatura.eoneHsuBer-teiUmone 
->la^>>liidlcatotacodtceitelkcarte.Mtelefoiioper6,gH 
baftanokdoviiteKuseperne<adflcanl:>CaplKacliequesta 
itorbetalmenticoin^iala,dwpo*ionoeMerdliKideRUdi 
percorso-. Lui la quota faccenda M M e'eatra aula. E uto un 
DMiaiMcodiVKtorloDottiedlStefanteMiMto, la vera teste 
dd*vedeHaviceiida.DopolcMarkiieMIHtoM(lhniU 
traiqiiillaecolloa^Hale.UdiiMeHnteitlr*oee,ii(MeuNgob 
|WOto«4a,ajK*toeaccertato,nualmeMl*vMdetsuo( 
rapportldlaiMdila.iltarafattoun'opliiioiiewMteqiiesto 
ia»Mittolaibioglk)?«Uco«eiorwtilmciittco«a^kjte.lolio 
taseiiiarioiiecheslaemeruMloUp(Mtedel'keberg.Dd 
rasto omul tutu haanocapHo eke C ' C I M M M I M B I Italia 
cowvoltaln«ialcOHdliionbello.Noniiilsarelineiioiii 
eollDaKiioiiavesslpeMatodiec'eniHititipeecoMsporche 

llpalazzodiGiusttziadiRoiiu 

Caso Squillante, perquisite) a Milano lo studio Aloisio-Foglia-Ventura 

Indagini nel mondo della Borsa 
I magistrati del «pooI» hanno ordinato la perquisizione di 
una delle piu important! societa di intermediazione mobi-
liare milanesi, quella di Attilio Ventura ex presidente degli 
ageBt«^i«wibio,4JdWB«j| nejrambitof<te]rinchiesta che,ve-, 
de coinvolto SquiUante: i magistrati ritengono che il giudice 
rorr&terSsiat creatd*tfri alibi e che 1 suc-i patrimoni proven-
gano da tangenti prese per «aggiustare» processi e non da 
operazioni di Borsa, come ha affermato il capo dei Gip. 

CIIANNIOIPMANI 
• Procura di Milano, domentca 
mattina Squilla II telefono mll'uff i-
ctodiun magistrate c|ei poo) «Mlsa 
che quella ?o?a la do^biamo fare 
oggi», La«cosa»e una perquisizione 
Injjrawte stile, che scatla pochi mi-
nutidopo Amezzogiornounapat-
tuglia delle Fiamme Gialle e gli uo-
mini del Servizio centraie operativo 
della polizia piombano in via Lan-
zone 4, dove ha sede una delle pio 
Importanti societa di inlermedia-
zione mobillare della piazza mlla-
nese, la Sim di Giorgio Aloisio De 
Oaspero, Armando Foglia e Attilio 
Ventura, II collegamento con I'm-
chtesta SquiUante 6 subito chiaro 
Aloisio Oe Gaspero 6 uno degli 
operator! di borsa indjcali negli in
terrogator!, dal giudice arrestato, 
come teste che potrebbe eonfer-
marele origin! delle sue fortune At
tilio Ventura, fmo a giovedlscorso 
presidente del comitate direttivo 

SUSANNA HIMMONTI 
degli agenti di cambio, ha un pas-
sato alia Consob (dove transit* pu
re SquiUante) e amicizie che lo ca-
rattenzzano come il classico pezzo 
da novanta Definite di area an-
dreoltiana, considerate wemo al-
lonmpresente Ombretta Fumagalli 
Carulli, ha date vita a una delle po-
che Sim che operant) solo con 
agenti di cambio, senza I'mterme-
diazione delle banche A tarda sera 
la perquisizione era ancora in cor-
so nell'immenso studio di via Lan-
zone, phe occupa due piam del pa-
lazzo, ma contiene carte che mte-
ressano ai magistrati, anche nel se-
mmterrato 

llcontosvisera 
Ma perche la perquisizione7 Gli 

intrecci tra 1'inchiesta a canco del 
capo di SquiUante e le vrcende di 
borsa sono emerse con evidenza 
sia dalle mdagim che dagli interro-

gatori Le intercettazioni telefom-
che hanno nvelato che il gip aveva 
una grossa preoccupazione, nei 
giomi che hanno preceduto il Suo 

bancarl poslonf trovarfqlienni-
liaido|t lo I'ho vinto in borsa», dice-
va sedtito al tavolo del bar Tombini 
di Roma, mentre una microspia re-
gistrava la sua conversazione con 
I'amicoecollegaMisiani Durante il 
pnmo interrogatono, il capo del 
Gip romani ha citato il nome di 
quattro operator di borsa che pote-
vano confermare il suo racconto 
traquestiAloisioDeGaspero Mall 
da Boccassim e gli altn magistrati 
del pool milanese, sembrano con-
vinti che si sia precostituito un alibi 
Ritengono che non stia in piedi 
neppure la sua spiegazione di uno 
strano viaggio a Zungo, orgamzza-
to in fretta e funa il 14 gennaio scor-
so, quando SquiUante gia sapeva di 
essere conlrollato a vista Part! in 
treno per Milano e neppure ai fami-
lian nvel6 I'effettiva meta del suo 
viaggio Dagli accertamenti 6 nsul-
tato che amvo a Zungo alle 9 del 
mattino AU'Hotel Schweizerhof e 
registrata la presenza di suo figlio 
Manano al quale, sempre stando 
alle intercettazioni, SquiUante ave
va date parte di quel quattnm 11 
magistrate ha confermato questo 
viaggio, spiegando che fu necessa-
no per motrvi di salute una visita 
specialisticaallabocca Senza nep

pure un appuntamento? Contava 
sulla dispombilita dei media Sen
za awisare la moglie della sua reale 
meta? Non voleva che si preoccu-

te^ioSffonltS? 
gio, e 11 giomo della partenza, i due 
concordarono che SquiUante 
avrebbe potuto nntracciare il legale 
all'Hotel Splendid di Lugano 

Insomnia, questo viaggio a Zun
go e il «tallone d'Achillei della dife-
sa SquiUante, che fa vacillate anche 
1'alibi delle operazioni di Borsa I 
magistrati, infatti, sospettano che 
quel miliardo provenga da tangenti 
e che sia nascosto in Svizzera Per 
accertarlo awieranno una rogato
ry intemazionale, ma mtanto arn-
vano le smentite dei figli del magi
strate 

Famfliartpotetnid 
Manano SquiUante, giomalista 

della Rai ha negate in modo cate-
gonco che sui conti esten intestati a 
lui possano essere finite tangenti 
«Nego recisamente che i conti all'e-
stero miei o di mio fratello Fabio 
siano servm da colletton, da ncetto-
n per tangenti che non esistono 
Del resto, lo stile di vita mio e di mio 
padre e di tutta la nostra famiglia £ 
lladimostrarlo Falsa anchelanoti-
zia di una presunta passione per il 
giuoco d azzardo di mio padre, e 
false sono le cene a champagne e i 
regali in gioielli che non ci sono 

mai stall fattm Sia lui che il fratello 
sono comspondenti all'estero e sui 
loro conti, affermano, sono transi-
tati solo i loro stipendi Manano ag-
grunge un particolare si stupisce 
delle conhniiefUghe di inlormazib-
ne, masichiedecome mai, non sia 
mai emerso <che la super teste, Ste-
fama Anosto, 6 da anm informatn-
ce della polizia, come nsulta agli at-
ti dalla deposizione di un testimo-
ne» Polemico anche Fabio Squil-
lante «Lavoro molto e grazie a dio 
ho dei soldi in banca Mi piacereb-
be che invece di presentare come 
misten delle owieta, la procura di 
Milano facesse sapere a mio padre 
quail sono i processi che lui ha ag-
giustato, in cambio di mazzette» 

Dalla procura intanto, il pm Pier-
camillo Davigo, fa sapere che per 
contestare I'accusa di corruzione 
semplice non e necessano far nfen-
mento a un fatto specifico e che 
quindi sarebbe sufficiente dnno-
strare un passaggio di denaro ille-
gale Una tesi che fa urlare di indi-
gnazione l'awocato Gaetano Peco-
reila, difensore di SquiUante «Non 
ci 6 state contestato nulla, ne di ge-
nenco n* di specificon L'awocato 
sostiene anche che 1 arresto del suo 
assistito, fatto pnma che scadesse-
ro i termini delle mdagim, £ state or
dinate per entare che un eventuate 
proroga, da notificare all'indagato, 
compromettesse i nsultatl «sco-
prendo le carte della procura* 

La Procura di Perugia ha aperto un fascieolo per corruzione: si indaga su una telefonata «sospetta» 

«Nessun conflitto con i pm milanesi» 
Da una parte il signor M, che chiede se «si pu6 fare qualco-
sa»; dall'altra l'awocato Pacifico che lo ferma e intima di 
non dire certe cose al telefono Su questa conversazione la 
Procura di Perugia ha aperto un fascieolo per corruzione a 
canco di SquiUante e Pacifico, Forse di altri. II signor M. si 
difende' «Non volevo fare nulla di ulegittimo, ho semplice-
mente chiesto un consiglio su unet vicenda che mi sta fra-
nando adosso, Sono stato un ingenuo 

NOSTRO SERVIZIO 

• II signor M e molto preoccu-
pato Non avrebbe mai immagina-
to che la sua telefonata fatta lo scor-
so 1 febbraio alio studio dell'awo-
cato Pacifico sarebbe stata intercet-
tata dagli agenti del Servizio Cen
trals Operativo Ne tantomeno che 
sarebbe finlta In un fascieolo pro-
cessuale nel quale 1 ipotesi di tealo 
e quella di concoiso in corruzione 
SI perche il signor M, secondo 11-
potasi dell'accusa avrebbe telefo
nata a Pacifico per chiedergli di 
«aggiustare» un processo 

«lo avrei cercato di corrompere 
qualcuno per aggiustare un proces 
so? Ma stiamo scherzando»? II si
gnor M si difende «Non e assoluta 
mente vera lo mi sono trovato 
semplicemente dentro una situa-
zione che mi stava franando addos-
so e ho cercato di trovare una solu-
zione, ho cercato di vedere se qual
cuno poteva darmi un consiglio-
Solo per questo mi sono nvolto al-
I awocato Pacifico che, vorrei pre-
clsare, non e un mio amico £ sol-
tanto un conoscente, un semplice 

conoscente Non volevo fare mente 
di illegittimo, per canta Forse sono 
stato un ingenuo Ma non 6 assolu-
tamente vero che volessi combina-
re qualcosa di poco pulito» 

Fin qui la difesa del signor M che 
- a quanta sembra - non e ancora 
stato chiamato dai magistrati peru-
gini Certo e che nell ordinanza di 
custodia cautelare contro SquiUan
te e Pacifico i pm avevano sostenu-
toche la telefonata tra M e Pacifico 
rappresentasse un ultenore indizio 
sull'esistenza di un «giro» che inter-
veniva per pilotare alcune senten-
ze 

Ma cosa vemva detto nella con
versazione? M parlando di una 
sentenza diceva «Non 6 possibile 
che magari tramite, che so, qual
cuno »,mavenivainterrottodaPa 
cifico «Ma come ti vengono certe 
idee, poi al telefono che vi siete tut 
ti tmpazzitl in questi gtomi»' I pm 
sospettano che quelle frasi indichi-
no un tentativo di corruzione Ma, 
ammettono, si tratta solo di uno 
•spunto investigativo» 

E questa parte dell inchiesta 4 
passata a Perugia, procura che agi-
sce nella «massima intesa» con i 
colleghi di Milano Pemgia non m-
tende sollevare conflitto di compe-
tenza perche «non ve ne e alcuna 
ragione» Lo ha detto il sostituto 
procuratore di Perugia Alessandro 
Cannevale, che sabato si era recato 
con il suo collega Fausto Cardella 
al carcere di Opera per interrpgare 
il giudice Renato SquiUante e 1'av-
vocatocivilista Attilio Pacifico Can 
nevale ha detto che 1 fatti per cui 
procede la procura di Pemgia •so
no diversi, ma collegati a quelli di 
mteresse della procura milanese 
per questo e stato opportuno che 
agli interrogator! fossero present! i 
magistrati di entrambe le procure' 
Nessun particolare ha fomito Can
nevale nel mento dell inchiesta del 
la procura di Perugia ne sui reati 
lpotizzati a canco di SquiUante e 
Pacifico, ne sugli episodi a loro 
contestati, ne sull eventuate esi-
stenza di altn mdagati, anche se, 6 
ewdente Perugia procede sulla ba

se della telefonata intercorsa tra M 
e Pacifico Gli interrogaton di Squil-
lante e Pacifico sono stall utili', gli e 
stato chiesto «Tutti gli interrogaton 
sono utili ai fini investigativi» ha n-
sposte, aggiungendo che SquiUan
te non ha nsposto a molte doman-
de, mentre Pacifico ha fornito una 
sene di elementi «che dovranno es
sere ora tuttivagliati e nscontrati» 

Gli mdagati verranno nsentiti' 
«Vedremo», ha nsposto il sostituto 
procuratore Cannevale 

II pnmo ad essere interrogate in 
carcere dai magistrati milanesi e 
perugini era stato 1 awocato Pacifi 
co, al quale la procura di Perugia ha 
mviato un'informazione di garan-
zia per corruzione L interrogatono 
era durato per circa quattro ore, du 
rante le quail Pacifico, che e accu 
sate di aver versato denaro al giudi 
ce SquiUante per «accomodare» al-
cuni processi ha respinto ogni ad-
debito «Non ci e stato contestato 
nulla di nuovo - ave\ a detto a caldo 
I awocato Pataufi nessun episo-
diospecifico» 

PerUPds 
Puoi farlo presso 

tutte le sezioni del Pds; 

oppure con versamento 
su c/c postale n. 17823006 

intestato a: 
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via delle Botteghe Oscure, 4 
Roma; 

oppure con bonifico 
bancario intestato a: 

Pds - Direzione 
c/c 37133 

ABI3002-3 CAB 05006-2 
presso Banca di Roma, 

Ag. Roma 203, 
Largo Arenula, 32. 

18 marzo 1996 - Sala SEAT, via Bertola 281 Torino 

, FORUM DROGHE , 
In collaborazione con il gruppo Abele ' 
con il Patrocinlo della Citta di Torino 

organizza il convegno 

L'EUROPA DELLE DROGHE 
RIDUaONEOELDANNOE P0UTICHE DELLE CITTA 

orat: 
Salute dal Slndaoodl Torino 

GLI INDIRIZZINAZIONALI ED EUROPEI 
Introduce 
Grazla Zirfla, presidente Forum droghe 
Intervengono 
Don Luigl Ciotti, Adelaide Aglietta, Rlnaldo Bontampl, Franco Corieone, 
Angelo Dlonisi, Gian Glacomo Mlgone, Luciano Violante 

PraMmazlorw dotla carta dal dlritH dai conaumatorl dl drogha 
introduce 
Sarglo Saglo, coordinators redazlone di -Fuonluogo-
Intervengono 

Susanna Ronconi Cecco Belllosi, Maria Teresa Ninni 

ora 15: 

LE POLITICHE LOCALI 
Introduce 
Laopoldo Qroaao, responsabile Accoglienza Gruppo Abele 
Intervengono 
Fiorenzo Allien, Peter Cohen, Peter Kury, John Marks, Carlo Perucci, 
Gianni Vemetti 

Stgrttrlm in eemtgne- M. 011M14i7004t4!rf 1 

Comune di Roma - Gruppo Consiliare Comunisti Unitan 

convegno-dibtittito 

«Roma ed il nuovo 
Piano regolatore. 

Una citta in cerca di se» 
martedi 19 marzo 1996 - ore 16.00 

Introduce 
Roberta Agostlni 

Partecipano 

Paolo Berdini, Domenico Cecchini, Fabrizio Giovenale, 
Italo Insolera, Sandra Medici, Renato Nicolini, 

Luigi Nieri, Walter Tocci, Fulvio Vento 

Conclude 
Sandra Del Fattore 

Palazzo dei Conservaton (Sala Bianca) 
Piazza del Campidoglio 



Inizia l'esame del «caso Gorrini» 

Di Retro a Brescia 
affronta 
Tultima battaglia 

DAL NOSTROINVIATO 

• BRESCIA. Sara I'inizio di un lungo round quello die attende Antonio Di 
Pietro quests mattina a Brescia. Lungo e impegnativo, perche sul ring dell'ul-
tima udienza preliminare non ci sara solo lui, l'ex pm numeno uno di Mani 
pulite. Non ci saranno solo i suoi accusatori, i pm Fabio Salamone e Silvio 
Bonfigli che cercberanno, nell'arco di un'interasettimana, di cogliere una vit-
torla, o almeno una mezza vittoria, dopo duesecchesconfitte. Di Pietro avra 
a che fare anche con Cesare Previti («falco» di Forza Italia reduce dallo scon-
tro con 1'ormai ex «colomba» berlusconiana Vittorio Dotti) e con Paolo Ber-
, lusconl, fratello minore del piu noto Silvio. 

HosoGonM 
Dunque, Antonio Di Pietro dovra difendersi, sul fronts del «caso Gorrini», 

da quattro accuse di concussione e da una di abuso di ufficio. A Previti e Ber
lusconi junior spettera invece difendersi da un'accusa di concussione, assie-
meadueispettori del ministerodellaGiustizia,peravercomplottatonel 1994 
contro Di Pietro. Quindi I'ex magistrate e, nel primo caso, impiitato, nel se-
condo parte lesa, cioe vittima presunta di Previti & C. Per la cronaca anche 
I'arbitro sara diverso: non piu il giudice dell'udienza preliminare Roberto 
Spand, che ha gia prosciolto due volte Di Pietro, ma la giudice Anna Di Marti-
no. 

Berlusconi J. e Previti 
U partjcolarita di questa nuova latica dipietresca sta nel fatto che lo stesso 

ex magistrate ha sempre negate di aver subito quella concussione che i pm 
bresciani attribuiscono a Paolo Berlusconi e Cesare Previti. Tanto che que-
st'ultimo, I'altro giorno, ha detto, sicuro di se: «lo non c'entro, lo dice pure Di 

. PietroK. Anche peiche se Antonio Di 
Pietro avesseconferrnatodi aver su- ^ M ^ 
bito pressioni avrebbe implicita- I 1 " 
mente ammesso I'esistenza di argo-
menti concreti per i quali poter esse
re ricatla'o, 

U I M WH*|wHn™ IHH^d)KH 

Quali argomenti? Quelli esposti 
da Oiancarlo Gorrini (titolare di fatto 
dellaMaaAssicurazioni) nell'autun-
no 1994 a Paolo Berlusconi e agli 

> ispettori ministeriali Ugo Di nacci e 
, Domenico De Blase, poi, nella pri-
mavera-estale '95, ai pm di Brescia. 

Un groviglloche cercheremo di ricapilolare a grandi linee, Gorrini, nel frat-
tempo condannato per certi disastri linanziari aH'ombra delta Maa, ha soste-

, nuto: dl aver date sei anni fa a DI Pietro, suo vecchio amico, cento milioni, re-
stituitigli nel I994'«eriia,inleressi; dl avefgiitomito ariche una Mercedes non-

f che cause civili Maa perja moslie-avvpcatedi ayerversato su sua richiesia 
j altri milioril percogrire tftBiti di gi^d^rJefeoMuteamico Eleuterio Rea, ex 
i comandantetei^HMrMnfmilanesi. 

I pm hanno creduto a Gorrini, che ha anche raccontato di essere andato 
nel 1994 ad esporre le presunte malefattedi Di Pietro agli ispettori ministeriali 

' su suggerimento di Berlusconi junior (il quale a sua volta sarebbe state inco-
, raggialQ da Previti), I pm non hanno invece creduto ad Osvaldo Rocca, ex 
> collaboratore di Gorrini che aveva detto di aver date i cento milioni a Di Pie-
' tro senza che questi sapesse da dove venissero (tesi confermata dail'ex 
pm). 

Dunque, Di Pietro, per I'accusa, e colpevole di concussione nei confront! 
dl Gorrini, che avrebbe subito pressioni a causa dei suoi guai giudiziari. Tan-
to chel'ex padrone dellaMaafepartecivile contro I'ex magistrate. 

Cofbtttoadhnctterii? 
A loro volta Previti, Berlusconi e gli ispettori sono accusati di aver «usato» il 

caso Gorrini per costrjngere Di Pietro alle dimissioni (dicembre '94). Di Pie
tro, neli'udienza di oggi, e anche accusato di abuso d'ufficio perche avrebbe 
alutato Rea a diventare capo dei vigili. Ci sono in tutto dieci imputati, tra i mi-
nori I'exslndacQ di Mllano Paolo Pillltteri e lo stesso Rea. 

Tutti si delinlscono innocent!, Gorrini continua ad insistere. I pm portano a 
sostegno delle loro tesi interrogatori e intercettazioni telefoniche. Di Pietro, 
com'i nel suo costume, annuncia un'autodifesa a spada tratta. Tuoni e ful-
mini sono garantiti anche dall'awocato Carlo Taormina, antjdipietrista della 
prima ora, che da qualche mese ha assunto la difesa di Gorrini. 

IMtcWttflMaiaimo 
Le udienze dovrebbero protrarsi fino a sabato, con lesclusione di domani. 

Quella odierna potrebbe essere subito rinviata perche i pm appaiono decisi 
a chiedere I'acquisizione di nuovi document!. Insomma, piu che un round di 
boxe sembrera gtochi senza frontiere. Proprio mentre tra Milano e Roma ri-
bolle 11 caso Squillante-Previti e mentre si affilano le lame della campagna 
elettorale, 

Gia, le elezioni... Ese tra cinque o sei giorni Di Pietro, nel caso dovesse «vin-
cere», si decidesse a rispondere alle sirene della politica con qualche dichia-
razione, visto che oggi scadono i termini per le candidature? In tanti hanno il 
fiatosospeso, 

scelta di Tonino 
I suoi amici: oggi non parlera di politica 

Antonio Di Pietro manda un segnale: tre suoi amici si pre-
sentano nelle liste deH'Ulivo. Veltri nell'uninominale a Car
rara, Angelo Giorgianni e Ernesto Stajano nelle liste pro-
potzipnaH di fttoavamento Itajiafttt TJe candidature deci-

, se dopo aveme parlato con lo stesso presidente del Consi-
glio, II Polo scatena la rissa. Gabriele Cimadoro, cognato 
dell'ex magistrato e candidato del Ccd, accusa: Veltri e bu-
giardo. Dini usa sfacciatamente il nome di Di Pietro. 

• ROMA. Di Pietro neppure que
sta volta parlera. L'ex magistrato di 
Mani pulite non demorde: non dira 
niente sulla suacollocazione politi
ca fino a quando la sua posizione 
giudiziaria non sara completamen-
te chiarita. E vero che e state pro
sciolto due volte dalle accude rivol-
tegli, ma questa terza fase che si 
apre oggi a Brescia e piu delicata e 
sara indubbiamente piu lunga. E fi
no alia fine - fa sapere l'ex magistra
to- lui e concentrata solo su quella. 
Di politica non parla 

Ma Antonio Di Pietro alcuni se-
gnaii li ha mandati. Segnali precisi 
che hanno un nome e cognome. 
Elio Veltri, suo portavoce e amico si 
presentera all'uninominale per l'U-
iivo a Carrara, Angelo Giorgianni, il 
giudice soprannominato il Di Pietro 
del sud per le inchiestecondotte sul 
riciclaggio, il traffico d'armi e Tan-
gentopoli, sara candidato della li
sts Dini nelle Marche e la stessa 
scelta e stata fatta da Ernesto Staja
no, ex membro del Csm passato 
nei mesi scorsi dal gruppo Segni al 

gruppomisto. 

I cdloqul Dini-01 Pietro 
I tre rivendicano I'autonomia 

della loro scelta, ma non hanno ne
gate di aveme discusso a lungo con 
di Pietro. L'ex magistrato l'ha evi-
dentemente approvata e incorag-
giata. 

E altrettanto chiaro che in queste 
settimane si e stretto un rapporto 
fra Dini e Di Pietro e che i due han
no parlato e discusso piu di una 
volta. Quest'ultimo vede - fanno no-
tare i suoi amici- in Dini I'ala piu 
moderata deH'Ulivo, quella con cui 
potrebbe entrare piu facilmente in 
sintonia. Quanta al presidente del 
Consiglio le sue frasi, seppure pru
dent], non sono casuali. Ha sottoli-
neato che la presenza di tre amici 
di Di Pietro nelle liste deH'Ulivo e in 
quelle di Rinnovamento italiano so
no un segnale, ha messo in rilievo 
I'omogeneita politica naturale fra 
lui e lex magistrato, ha espresso la 
speranza che Di Pietro renda note 
le sue preferenze politiche e che lo 

Stajano 
«Dini I'ala 
piu 
moderata 
deH'Ulivo* 

VeHri 
«Scorretto? 
II tempo 
e i fatti 
parleranno» 

possa fare nei prossimi giomi. 
E in effetti per quest'ultjma possi-

bilita del tempo c'e. Anche se la 
presentazione delle liste scade do
mani niente esclude che in seguito 
Di Pietro possa dire la sua.Ed e an
che facile immaginare ,che se lo fa-
cesse, cercherebbe di aiutare i suoi 
amici. 

E non e neppure escluso che Di 
Pietro possa tomare in lizza dopo le 
elezioni trovando comunque nella 
lista di Dini un punto di riferimento 
politico. 

UnbbiadelPoio 
Sono state queste considerazio-

ni a scatenare probabilmente le 

reazloni del Polo di 
centra destra che teme 
un coinvolgimento 
elettorale sia pure indi-
retto"^ •attrave'fso la 
candidatura di tre suoi 
amici e il rapporto con 
Dini ) di Di Pietro nel-
rUlfvo, Ed ecco che e 
scesO in campo Ga
briele Cimadoro, co
gnato di di Pietro, can
didato del Ccd. Ha ac
cusato Elio Veltri di« 
scorrettezza* per aver 
usate il nome di Di Pie
tro unicamente a fini 
personali. Proprio lui 
che, secondo I'espo-
nente del Ccd, non sa
rebbe piQ il portavoce 
di Di Pietro e non gli 
parlerebbe da mesi. 

Ieri Cimadoro ha at-
taccato anche Dini. Anche il presi
dente del Consiglio, secondo il co
gnato di Di Pietro ha usate isfaccia-
tamente» il nome dell'ex magistrate 
dicendo cose non vere sulla sua 
collocazione politica. «Tutto queste 

- ha concluso il cognato di Di Pietro 
- non e corretto. E un usp del nome 
di Antonio che io non ho mai fatto. 

Immediata la replica di Elio Vel
tri. «II tempo e i fatti - ha detto- si in-
caricheranno di dimostrare chi si e 
comportato correttamente e chi 
no». Di piu il portavoce e amico di 
Di Pietro non vuole dichiarare. 
«Ogni cosa detta - afferma sarebbe 
usata e strumentalizzata. Staremo a 
vedere». 

Giorgianni: 
ora gli serve 

serenita 
• ROMA. Angelo Giorgianni, so-
stituto procuratore al tribunale di 
Messina, collaboratore di Di Pietro 
quando questi era ancora magi
strato e suo amico. Oggi e candida
to nella lista Dini insieme a Ernesto 
Stajano, un altro amico dell'ex ma
gistrato di Mani pulite. 

Si dice che i due insieme a Elio 
Veltri siano gli uomini che l'ex ma
gistrato ritiene suoi rappresentanti 
nella prossima sfida elettorale. E 
che la loro presenza nella lista del 
presidente del Consiglio indichi 
che anche Di Pietro la guarda con 
interesse. Giorgianni nega ogni le-
game diretto fra la sua scelta politi
ca e la sua amicizia con Di Pietro, 
ma.., 

Ha parlato con Antonio U Pietro 
deni sua candidatura? 

Certo che ne ho parlato con Anto
nio, ma le preciso subito che que
sta candidatura e una scelta mia, 
mia e di altri amici di Antonio, co
me Ernesto Stajano e Elio Veltri. 

Ma Di Pietro era d'accordo, knrna-
ghw. 

lo con Antonio ho parlato solo del
la proposta di candidatura e poi 
1'ho fatta con Eemesto e Elio, di co-
muneaccordo. 

' ; ' DMtatfefochfrMPieMe'vidM 
alle sue posiztoni e die potrebbe 
ditto ewucHaraepte nei prossimi 
giomi. E vero? 

Non le posso rispondere. E una fac-
cendo che riguarda Dini e Di Pietro. 
lo posso rispondere per me e per 
Ernesto Stajano e le dico che par-
tendo dal nostra vissuto giudiziario 
abbiamo trovato nella lista di Rin
novamento italiano il punto di rife
rimento ideale. 

Ed e H pinto di rrferlmento ideale 
anche per Tonino Di Pietro. 

Non mi chieda di fare una valuta-
zione di queste tipo, non sono in 
gradodifarla... 

SI tratta esclusivanietedi una vi-
lirtazkwepelHlca. 

Altera le rispondo con franchezza. 
Domani a Brescia c'e un processo, 
non e opportuno in queste mo
menta interferire in nessun modo. 
Io ho solo un interesse: che Di Pie
tro sia assolutamente sereno e pos
sa difendersi nel modo rnigliore. 

Di Pietro parlera dopo? Dtra, dopo 
II processo, to scMeramente poli
tico che scegller 

Mi creda non e assolutamente op
portuno parlare di queste. Dobbia-
mo evitare ogni strumentalizzazio-
ne politica. Io credo in Antonio Di 
Pietro non solo per quello che e , 
non solo perche e mio amico, ma 
per quello che ha fatto. Oggi una 
strumentalizzazione politica lo 
danneggerebbe e basta. 

:<vf-*H*W^ -
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«Mennitti o morte», guerra nel Polo a Gallipoli 
DAL NOSTRO INVIATO 

FMMZIO HOMDOUHO 
• OAOirou, <Se va avantl cosi, 
se non riescono a trovare un candi
dato, dovro ritirarmi anch'io...». Fra 
un vassolo di rice! di mare appena 
pescati e un piatto di scampi, Mas
simo D'Alema ha voglia di scherza-
re. Era arrivato a Gallipoli sabato 
mattina, e sembrava che a sfidario 
nel collegio del basso Salento do
vesse esserci Tagliavini, Vex diri-
gente delle Coop ora «pentlto». Era 
andato a letto, 1'altra sera, con la 
certezza di doversl misurare con 
Mimmo Mennitti, ex rautiano ora 
«ideologo» di Forza Italia. E si era ri-
sveglialo, ieri mattina, trovandosi di 
fronte Luciano Sardelli, sconosciu-
to capogruppo di forzitaliota alia 
Regione Puglia. A ora di pranzo, 
pero, tutto e di nuovo per aria. E il 
«competitore« dl D'Alema ancora 
nonc'6. 

Se il leader del Pds preferisce 
scherzare, dalle parti del Polo si re-
spira tutta un'altra aria. Basta spo-
starsi dal ristorante Marechiaro al-
I'hotel Spinola, dove i capi della de
stra gallipolina sono riuniti per 
muovere guerra a Berlusconi e a Fi
ni. Sabato sera, a casa del respon-
sabile locale di Forza Italia Salvato-
re Magno, Mennitti aveva accettato 
ullkialmente la candidatura. A 
chiederglielo era state il Cavaliere 
in persona. Le firme erano state 
raccolte. Tutto insomma era pron
to. Nella notte il contrordine: Pinuc-
cio Tatarella, «ras» di An in Puglia, 
pone il veto su Mennitti, suo vec
chio awersario nel Msi, e la candi
datura si dissolve. I capi del Polo 
(compreso il responsabile di An, 
Elio Pindinelli) insorgono e scrivo-
no a Berlusconi un documento di 

fuoco: <A Gallipoli si vuole in con-
trapposizione a D'Alema una can
didatura simbolica», e dunque «il 
Polo decide una sorta di desistenza 
a favore del leader del Pds». Lo stes
so Mennitti, ieri mattina, viene a sa
pere per vie traverse di non essere 
piu in lista e sbotta: «A D'Alema il 
Polo vuole opporre una mazza di 
scopa>. 

La imazza di scopa< si chiama 
Sardelli e guida i tarzisti alia Regio
ne. E di Brindisi, e qui a Gallipoli 
nessuno lo conosce. L'«ordine» di 
candidarsi gli e venuto ieri notte, di-
rettamente da Roma. Lo stesso Sar
delli non pare troppo entusiasta: «E 
un po' come tra Davide e Golia - di
ce - pero credo che Davide risulti 
molto piu simpatico. In Italia ci so
no milioni di persone che non sono 
con D'Alema...*. 

La Gallipoli di destra e dunque in 
piena rivolta. Se Mennitti, accorso 

precipitosamente daLecce in sera-
ta, getta acqua sul fuoco, invita a 
•non distruggersi in polemiche in
terne mentre il nemico e alle porte» 
e promette «lealta> chiunque sia il 
candidato del Polo, i dirigenti locali 
sono a dir poco furiosi. Magno, 
coordinatore di Forza Italia, apre 
una riunione riservata attaccando 
frontalmente Sardelli: «La sua can
didatura significa che si vuole ab-
bandonare il collegio di Gallipoli", 
Poi allude a «molti episodi dolorosi» 
che hanno visto contrapposte An e 
Fi in Puglia per giungere ad una 
conclusione drastica: «Ci6 che e ac-
caduto ci fa temere per la stessa so-
prawivenza a livello nazionale di 
Forza Italia. Noi siamo la cemiera 
fra ii centra e la destra, ma se non ci 
pennettono di radicarci nel territo-
rio, questa cerniera rischia di salla-
re». Intanto da Casarano, I'altro 
grosso comune del collegio, an-

nunciano la chiusura dei due circo-
li azzurri se Mennitti non dovesse 
essere candidate. E Magno conclu
de 1'intervento parlando di «ultima 
spiaggia» e sottolineando che «con 
Mennitti si gioca I'ultima possibilita 
di soprawivenza di Forza Italia nel
la provincia di Lecce». 

Non meno duro e il coordinatore 
di An, Elio Pindinelli: glissa sui veti 
di Tatarella (proprio lui avrebbe 
fatto naufragare altre due candida
ture «forti», quelle di Ferrara e di 
Sgarbi, per impedire che Forza Ita
lia si rafforzi in una regione che 
considera di proprieta personale), 
ma proclama: «Mi impegno ad 
astenermi dalla campagna eletto
rale, se non avr6 la certezza che I'o-
biettivo e la vittoria». La decisione fi
nale stamattina Ieri sera le quota-
zioni di Mennitti erano di nuovo in 
ascesa. Lui stesso, pero, ha gia fir-
mate la rinunciaallacandidatura. 
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E quella dei «Nuclei anticomunisti» 

Entrainscena 
una sigla nuova 
Chi c'e dietro le sigle dei giuppi che hanno rivendicato gli 
attentati, La storia di ^Movimento politico", un gtuppo di 
estrema destra fra razzismo, antisemitismo e scontri in 
piazza e da stadio. II capo carismatico, Maurizio Boccacci, 
che ieri ha smentito la patemita dell'attentato. Lo sciogli-
mento del gruppo nel maggio '93. Una catena di attentati 
recenti alle sezioni di Pre di Monteverde, Laurentina, No-
mentano, Fidene e all'Anpi. 

• ROMA. Se il gtuppo politico 
che ha «lirmato» I'atlentato contra 
la sezione del Pels di Torpignattara 
ha una sigla di nuova fattura, "Nu
clei anticomunistii, mai comparsa 
prima d'ora nell'arcipelago dell'e-
strema destra, quello che si e attri
bute lincendio al circolo di Rifon-
dazlone comunista al Trionfale ha 
una storia. <Movimento politico* fu 
fondato da una ventina di persone, 
ex Terza posizione, nell'84-85. Un 
vero attMsrno con contatti anche 
inlemazionali e datato '88. II suo-
simbolo, quasi una svastica, e com-
posto da una tuna cihwaz e un 
martelto. 

Due sedi, inizialmente, a Ftascati 
e a Roma, vicinoa San Giovanni, La 
sua dottrina, I'antisemitismo e il 
razzismo, Un movimento che gli e 
vfcino eche raccoglie un'altra fran-
gia di estrema destra 6 -Meridiano 
zero*, una sede proprio a Torpi
gnattara. 

La storia dei due grvppi e costel-
lata di scontri di piazza, di aggres
sion!, II29 febbralo del '92 Mp sfila 
per le vie di Roma contra la societa 
multirazziale alzando il braccio nel 
saluto romano. Vengono denun-
clatj in 37 perattiqhe richiamano la 
ricostituzlone del partita fascista, 
Nel maggio del'93 il gruppo viene 
smembrato dopo I'enttata in vigore 
dellaJegge Mancino. Chiudono i 
battenll tre sedi dell'organizzazio-
ne e vengono denunciate 20 perso
ne perpartecipjaipne ad assocTa1 

zlone di carattere razzista e xenofo-
bo, Ma 11 movimento non muore. 
Nel novembre del 1994 arrivano gli 
incident! alio stadio di Brescia. Alia 
partita Roma-Brescia ci sono pro
prio loro, quelll di Mp, e c'6 il lore 
capo indlscusso Maurizio Boccac
ci, teoricodell'ideologianazista ap-
plicata alia cibemelica. leader del-
la destra plufestremaj quella che 
dopo lo sciogllmento (orzato di Mp 
Si e organizzata a livetto nazionale 
nella Base autonoma (una* nuova 
organlzzaztone che pesca non solo 
in MP ma anche nell'Azione Skin
heads mtanese e nel Fronte omo-
nimo delVeneto). E i burattinai 
dietro i neonazi? Maurizio Boccacci 
6 un ex milltante di Avanguardia 
nazionale e amico di Stefano Delle 
Chiaie. 

Ieri ha smentito responsabilita 
da parte dell'organizzazione nel-
I'attentato a Pre. a una provocazio-
ne - ha detto • o anche alia bravata 
di qualche giovinastro che si sente 
fascista jna del vero fascismo non 
ha caplto nulla. Noi slamo fascisti 
tant'ft veto che II nostra movimento 
e stato e tato ufficialmente sciolto e 
agisce lnsemiclandestinit4,ita. Ma 

il nostra principale nemico non e il 
comunismo. Del Pds e di Rifonda-
zione ci importa poco. Se dovessi-
mo tirare una bomba lo faremmo 
contro Alleanza nazionale e Forza 
llalia». La lederazione ramana di 
Rifondazione comunista ieri ha dif-
fuso un comunicato in cui elenca 
altri attentati recenti a danno delle 
sue sezioni di Monteverde, Lauren
tina, Nomentano e Fidene. Ed ha 
ricordato anche I'attentato all'Anpi 
che e awenuto il 2 febbtaio. Una 
bomba carta, una di quelle usate di 
solito alio stadio, fu scagliata con
tra la porta deH'associazio ne a Ro
ma, all' 1 e mezza di notte. E pochi 
minuti dopo arrivo una telefonata 
all'Ansa: «Siamo i fasci romani. Se-
gulranno altri attentati. Brigata Be
nito Mussolini». Gli autori dell'atten
tato, ha spiegato la Digos in quel-
I'occasione, sono gli stessi che 
slanno riempiendo Roma di scritte 
nazi con la celtica. Gruppi sciolti, 
ora in movimento anche all'univer-
sita dove si fanno vivi incappucciati 
, H di sigle ne usano parecchie, 
sempre diverse proprio per non es-
sere indhiduati. Per I'appunto. 

AneRlfondazkNie 
-UovaaHivemke» contro la sede 
deUafederazkHiediPerugladl 
RHonAadonecoiMinWaequdtadel 
coordtnmentoprovliiclaledl 
AMeanzanazkmifc.lvandallfono 
entrati In aHonc la soma notte: 
hanno riempitoakuneuova con una 
sottMunen, a prima vista vemicc, 
ekhamwscagftte contra la targae 
rMOcoportonccheotplbUtededi 
iTWtiipil w tow> f tiiwimlrtii hwtaS. 
Eicouno,econtrolat»rgadi 
AfeamaNaztoaalchicono 
Vimvccl, nd "emit" dd ceirtro 
stortcodlPtriiBU.Adiccoroerslol 
quMtoacadutoioiM)Statl,ierl,i 
dMg«ntidtldwpii1W(iielc*>odl 

prasaiteanclwllparumenlaK 
LtomrdoCaponi),recitl>liieHe 
rlspetUvestdlpergViiHlml 
admrtmentl elettorall.Suldue 
epIsodistoiiidagadouiDtgosddli 
questmdi Perugia; at momento non 
risuHadwigesUsianostitl 
rivendtcau.feHard'iapinc 
sempllce?Piwdani.MaHdhMdi 
qiiert giorni n o n e t * da suggerire 
gesttgoHardlddal>uontemponlfn 
cercadiemoziooi. 

L'esplosione di sabato ad Aversa 

Arrestati due studenti 
per Tordigno scoppiato 
nei bagni della scuola 
• CASERTA, Due studenti dell'isti-
tuto tecnico commerciale «Gallo» di 
Aversa sono stati atrestati perche ri-
tenutl responsabili dell'esploslone 
dell'ordigno che sabato mattlna ha 
danneggiato i bagni della scuola. I 
due, entrambi minorenni, erano 
stati fermali ieri, insieme con tre 
compagni di scuola, tutti denuncia-
tl in stato di liberta per favoreggia-
mento, dopo che polizia e carabi
nieri avevano interrogate un centi-
nalo di alunni del «Gallo». In casa di 
uno dei due arrestati sarebbero sta
ll rinvenuti petardi dello stesso tipo 
di quelll usatl per riempire il barat-
tolo di vetro che ha (unzionato da 
rudimentale ordlgno. 1 ragazzi, che 
avrebbero confessato nel corso de-
gli Interrogatori, hanno agito, se-
condo quanto si e appreso, per evi-
tare lo svolgimento di un compito 
In classe. L'attentato di ieri e il pri
me che si compie nella nuova sede 

del "Gallo inaugurata quattro mesi 
oi ono. Ma nella sede precedente, 
cosl come in molte altre scuole del-
i'aversano, sono stati numerosi gli 
episodi di teppismo e di danneg-
giamento, anche con «bombe car
ta", awenuti nel corso del conente 
anno scolastico. Gli investigatori 
sjanno ora cercando di accertare 
eventuali collegamenti dei ragazzi 
artestati con alunni delle aitre scuo
le coinvolte nei raid teppistici. Nel 
frattempo, presso 1'istituto «Gallo» 
entrerS in funzione un setvizio di vi-
gilanza fisso predisposto dal prefet-
to di Caserta, Luigi Damiano. Un 
servizio che dovra cercare di vigila-
re e prevenire il ripetersl di raid tep
pistici. Resta da vedere quali possa-
no essere gli interventl educativi 
che la scuola potra mettere in alto 
per convincere gli studenti che un 
compito in classe non e poi un 
dramma. 

Mllano 
allarme bomba 
Ma era solo 
unguasto 

IdaimiallaseqedarosaToqiigiHiBra 

Unttuhettiostnnodauiiaabliu 
telefonlca ed i II panlco. Ilterrore 
dell'attentato. EUcentralbslnu via 
Manzoni, a Ntano, i rimub dtfosi 
altraffko per circa mezz'ora, ieri 
matthia, a ansa di untdefono 
guastochehapravocatounprcsuiito 
«alhnnt bomba". Unpassairte ha, 
inritti.awisatounvlglleutbanoclw 
dauntelefonopubblko,diquelli 
protttU d> una campana In 
pledgbss, prawnha un tkchettJo 
sospetto.SulpostosonosuUto 
0ui«alMequlp*ga.ldelUpoHzia 
numkipale die hanno provvedutoa 
chiudeKlltnttodlstradatniviaBigll 
evtaMMitcNooleoM. DopoivigHie 
stataUvotUdegliagetrtidelU Digos 
esoprattuttodeglispeciallstldel 
corpo artWderi. Nenbc la gente 
venhatenutalontaiio.gliarthlderi 
hanno cominclato ad anallzzareil 
nimortsospetto.Nlentedistnno, 
nuHadupotessefarpensareal 
nimorettpicodegHordigniesplosivi 
adoKdogeria.Sitrattavasolodiun 
tdefono guasto, una interferenza 
dovutaaicongegnielettronki 
present! neliecabinetelefonidw. 
Tutndoebastatoperfarscattare 
I'aNarme. Tra I passantl II fdlce estto 
deNavicendaistatoconiawntato 
variament«.«{glustoaverpauradi 
questl tempi, con quello die si vede 
ognigioniointvsugliattentatiln 

MarcoJacotwcci Pateslma. 

aPdse 
Roiiia, rivendicati da gruppi neonazisti 
Due attentati nella notte fra venerdi e sabato a Roma. II pri-
mo ad una sezione del Pds nel popolare quartiere di Torpi
gnattara. II secondo ad un circolo di Rifondazione comuni
sta al Trionfale. Due telefonate all'Ansa ne hanno rivendi
cato la patejrata: si tratta nel primo caso dei«r^uclei,antico-, 
munisti», una sigla nuova nel panorama dell'estremismo di 
destra; nel secondo caso di «Movimento politico», una sigla 
dei naziskin romani. 

• ROMA Sono da poco passate 
le due di notte quando un boato 
sveglia gli abitanti di via Torpignat
tara. La finestra della sezione «Nino 
Franchellucch del Pds e in fiamme 
e la saracinesca dell'ingresso defor-
mata dall'esplosione, rigonfia e pe-
ricolante. Fortuna vuole che, poco 
lontano, una squadra di vigili urba-
ni sia di ronda. Awisano subito po
lizia e vigili del fuoco. 

Un attentate rivendicato un'ora 
dopo dai "Nuclei anticomunisti» 
con una telefonata anonima all'a-
genzia giomalistica «Ansa». Parian-
do sotto dettatura di un'altra perso
na, un sedicente militante del grup
po legge un comunicato: "Contra il 
govemo delle sinistre, si apre stase-
ra la nostra campagna elettorale. 
Viva il fascismo. Boiachi molla». 

E poco dopo le tre del mattino, 
altro attentato al circolo di Rifonda
zione comunista «Ambrogio Doni-

ni» a via Caracciolo, al quartiere 
Trionfale. Le fiamme awolgono e 
disbuggono il portone d'ingresso e 
si levano alte sulla facciata dello 
stabile. Per fortuna i vigili interven-
gono in tempo impedendo che 
prendano fuoco i material! di pro
paganda elettorale accatastati nel-
I'ingtesso. All'agenzia «Ansa» arriva 
una seconda telefonata anonima 
di nvendicazione. Questa volta la 
fintta e quella di «Movimento politi
co*. Con una postilla: -.Viva il Duce». 

Nella sezione Pds 

La sezione e gremita di gente. Ar
rivano da tutti i quartieri. La finestra 
e distrutta e le pareti sono annerite. 
All'alba, dopo i sopralluoghi degli 
artificieri della «scientifica», i mili-
tanti hanno ripulito il pavimento' 
dai vetri che sono esplosi all'inter-
no come proiettili. Distrutte le due 
lapidi dedicate al ventiquattrenne 

Ciro Principessa, accoltellato nel 
1979 da un fascista, e a Valerio Va-
leri, uno dei partigiani trucidati a via 
Tasso. Totpignattata e un quartiere 
rosso. IIVI collegio della Camera. 
33 per cento dei voti al Pds. II primo 
di Roma, II secondo del Lazio. Qui 
la Resistenza scrisse alcune pagine 
gloriose. Per queste strade Roberto 
Rossellini giro «Roma citta apetta-
»«Hanno colpito bene, al cuore», 
mormora il segretario della sezione 
Arturo Belluardo. Si paria dell'at
tentato. Hanno messo una tanica 
piena di olio combustibile e gasolio 
sul davanzale della finestra a pian-
terreno. E molto probabilmente e 
stata fatta esplodere con uno stop-
pino. Quaicuno ha visto due giova-
ni fuggire a bordo di una "Rat Uno» 
grigia che poi e stata ritrovata verso 
le 5 a via Gentile Da Magliano, vici
noa Largo Preneste. Una macchina 
rubata. A bordo, mkxe, stracci im-
bevutid'olio, spranghedi ferro, una 
vanga e dei chiodi.Sul davanzale 
sono stati trovati pezzi di plastica 
fusa. ' 

Un gruppo di giovani ha prepa-
rato a tambur battente un volantino 
da distribuire in piazza di fronte alia 
chiesa: «Questi criminali vogliono 
impedire che i cittadini siaho cor-
rettamente informati sui temi della 
campagna elettorale che deve 
mantenersi serena e ragionevole, 
perche la posta in gioco e il gover
ned del paese e non I'eliminazione 

dell'awersario». E per risposta, as-
semblea pubblica, oggi alle 18. 

Continua ad arrivare gente. Si 
sottoscrive per riparare i danni.Ci 
sono tutti i candidati del collegio. 
C'e Antonello Falomi' «L'ordigno ft 
rudimentale. Ma il-duplice attenta
te dimostra che ci sono gruppi del
la destra fascista che vogliono crea-
re un clima di tensione e di scontra 
in cttti. £ un brutto segnalei. Massi
mo Brutti, president del comitate) 
pariamentare per i servizi di infor-
mazione e sicurezza: <A1 di la del-
I'elichetta c'e una scelta lucida: inti-
morire i cittadini che si stanno awi-
cinando alle sedi delle forze di sini-
straedell'Ulivo per offrirsi come vo-
lontari nella campagna elettorale*. 
Arriva Marcella Principato, 76 anni, 
una anziana militante, una delle 
colonne della sezione. Eda sempre 
rappresentante di lista e alle feste 
dell'Unita si fa in quattro in cucina. 
Suo padre fu ammazzato dai fasci
sti. Lei era presente quando uccise-
to Cfro Principessa. Racconta: «Sta-
vamo qui in riunione per preparare 
la festa del 25 aprile. Entro un gio-
vane che voleva un libra.Glielo die-
dero e lui lo scaglifi contro i compa
gni. Ciro lo rincorse, ma quello era 
venuto per provocate, aveva un 
coltello lungo cosl e lo feti a mor-
te.Ai funerali venne una folia im-
mensa. Cera anche Enrico Berlin-
guer...E ora, ancora si paria di fasci
sti*. 

L'ingresso e una bocca nera che 
si apre sulla strada. Le lingue di fuo
co hanno lasciato tracce sulla fac
ciata fino al primo piano, anneren-
do le persiane. Ma stamani gli in-
quilini del palazzo sono scesi tutti 
per esprimere solidarieta e per sot>; 
toscrivere somme di denaro per la 
riparazione dei danni. 

Aldrcolo«Donini» 

La porta e carbonizzata. Quaicu
no ha versato benzina facendola 
penetrare all'intemo. II circolo e in 
una cantina cui si accede da una 
scala, c'e un soppalco tutto di le-
gno che e stato sfiorato dalle fiam
me e mucchi di manifest! ovun-
quePoteva andare a fuoco tutto lo 
stabile. II segretario del circolo Fa-
brizio De Sanctis racconta: «Queste 
sono case popolari. La gente e soli-
dale. Noi siamo qui da tre anni ma 
ormai ci conoscono, partecipano 
alle iniziative. Si tratta di una ag-
gressione squadrista in piena rego-
la. Ma noi non risponderemo su! lo
ro terreno.Continueremo a lavora-
re. Sono personaggi residui della 
storia che hanno solo questo modo 
per farsi notare. Mercoledi sera fa-
remo una iniziativa pubblica con 
altre forze potitiche e I" Anpi». E in 
un comunicato la federazione ro-
mana di Pre da appuntamento alia 
Sapienza il 31 maizo per una as
sembled pubblica convocata da un 
largo arco di forze politiche. 

Incidents a Jesolo, sono decine i feriti ricoverati in ospedale 

in una scarpata 
pullman turisti francesi 
• JESOLO (VE) Un pullman turi-
stico francese £ uscito di strada ca-
povolgendosi ieri, verso le 10,30, 
mentre percorreva la strada che 
porta da Jesolo a Mestre, nei pressi 
di Caposile. Secondo le prime in-
formazioni, vi sarebbero una trenti-
na di feriti, dei quali tre soltanto in 
gravi condizioni. Uno di questi e gii 
stato trasportato con un elicottera 
all'ospedale di Treviso Nell'inci-
dente non sono rimasti coinvolti al
tri mezzi. 11 pullman 6 uscito di stra
da da solo, per cause ancora da ac
certare, ribaltandosi fortunatamen-
te nella scarpata sul lato destra del
la strada, in quanto dall'altra parte 
della carreggiata si trovava 1'argine 
che costeggia il Hume Sile. Sul po-
sto sono Intetvenute numerose 
squadre dei vigili del fuoco, di cara-
binieri e polizia e molte autoambu-
lanze. II gruppo di turisti francesi 
era alloggiato in un albergo di Jeso

lo. 
Sono poco meno di una ventina, 

secondo le ultime notizie fomite 
dai carabinieri, i passeggeri del pul
lman rimasti fenti nell'incidente av-
venuto a Caposile Di questi, quat
tro sono in condizioni serie; due di 
loro sono stati trasportati con un eli
cottera dei vigili del fuoco all'ospe
dale trevigiano Ca' Foncello. Altri 
due invece si trovano al nosocomio 
di San Dona (Venezia). Gli altri fe
riti meno gravi sono distribuiti tra 
questo stesso ospedale e quello di 
Jesolo (Venezia). I turisti che era-
no a bordo del pullman sarebbero 
tutti originari della zona di Tolosa, 
cittadina della regione francese 
della Guascogna. Sono ancora in 
fase di accertamento, da parte dei 
carabinieri di S. Dona, le cause 
esattedell'incidente. 

Sono soltanto sei i feriti ancora ri
coverati in ospedale, a Treviso, San 

Dona e Jesolo; gli altn turisti france-
sci coinvolti nell'incidente, circa 
una ventina, hanno avuto leggere 
contusioni e dopo le prime medi-
cazioni sono stati dimessi. Anche le 
condizioni delle due ragazze fran
cesi portate un elicottera a Treviso, 
che in un primo momenta sembra-
vano le pii'i gravi, non appaiono 
preoccupanti. Si tratta di Virginie 
Saez, 26 anni, e Celine Carsalade 
(18), entrambe ncoverate nel re-
parto di chirurgia donne del Ca' 
Foncello. La prima, per la quale 6 
stata stilata una prognosi di un me-
se, ha riportato un frattura alle spal-
le ed un trauma cranico commoti-
vo, la seconda, con una prognosi di 
15 giorni, ha avuto una contusione 
alia spina dorsale. Rimane ancora 
da chiarire la dmamica dell'inci-
dente. Pare comunque che il pul
lman abbia sbandato in un tratto 
rettilineo e si sia nbaltato 

Milano: liti tra immigrati 

Cinque africani feriti 
sono finiti in ospedale 
per una serie dirisse 
• MILANO Cinque persone, tutti 
nordafricani, sono rimasti vittime di 
ferimenti durante risse tra immigra
ti. II piQ grave e un africano di cui 
non si conosce il nome, soccorso 
da un'ambulanza alia stazione 
Centrale verso le 22.30 di sabato. 
L'uomo, che presenta una ferita di 
coltello al basso ventre, e ricoverato 
in prognosi riservata al Fatebene-
fratelli dove i medici I'hanno opera
te). 

Due tunisini sono rimasti feriti da 
coltellate e cocci di bottiglia verso 
1'una in un bar di corso Buenos Ai
res al termine di un litigio con altri 
tre connazionali. Sette giorni la pro
gnosi per entrambi. 

Alle 5 di domenica mattina all'o
spedale San Paolo e stato medicato 
per ferite di coltello al viso e al ca
po, un marocchino di 30 anni, feri-
to in un bar di via Medadopo una li
te con un connazionale. Infine a Ni-

guarda e stato medicato per trau
ma cranico un algerino di 31 anni, 
colpito da un altro extracomunita-
rio durante una lite in piazza IV No
vembre 

Intanto, un ragazzo extracomu-
nitano, forse di ongine araba, ha in-
seguito stamane due ladri e recu
perate una borsa contenente dena
ro, documenti personali e alcuni 
gioielli, restituendola poi alia pro-
prietaria, una signora appena deru-
bata sul matciapiedi della metro-
politana alia stazione Centrale di 
Milano "Quel ragazzo eta un vero e 
proprio angelo custode Mi ha aiu-
tato a pulire la pelliccia, mi ha ri
portato la borsa che mi avevano ru-
bato, e poi se n'e' andato accettan-
do solo un grazie". Cosi' ha raccon-
tato la sua awentura Mirella Spalla, 
che stamattina e' stata derubala da 
due ladri che, per d'strarla, le ave
vano sporcato la pelliccia. 



Indagine dei carabinieri in alcuni comuni del Catanese 
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$escara 

Solidarieta 
dei poliziotti 
ai barboni 
• 1 barboni? Amlci nostri, per
ch* farglidel male? Perche cacciarli 
daH'unico luogo dove possono 
dormire? Con questa mottvazione, 
pit) o Jrteo, gli agenB della Pblfer 
della stazione di Pescara hanno 
contestato una^dcliiesta di inter-
vento fatta loro da un dirigente del-
le Ferrovie con la quale, sollecitan-
do maggiori contrail! nello scalo 
ferraviario, si chiedeva in particola-
re di allontanare dai locali i barbo
ni, Una presenza chet rispetto ale 
stazioni di allre citta, a Pescara 6 
piuttosto contenuta. V episodio e' 
stato reso noto dal sindacato di Po-
llzia che ha affisso in una bacheca 
dei locali della Polfer una lettera in 
cul si eontesta al dirigente delle fer
rovie, chiamato ironlcamente «pin-
co pallino», di Ingerenza in un set-
tore sul quale non ha competenza. 
U richiesta di far allontanare i bar
boni dalla stazione sarebbe stata 
motivatacon la necessita' di rende
rs I locali plu' sicuri e decorosie, so-
prattutto, di porre fine agll atti van-
dalici dei quail, per le Ferrovie, sa-
rebbero responsabili i barboni, Di 
tutt' altro awiso sono gli agenti del
la Polfer e la segreteria provinciate 
del Siap che sostenendo I' impro-
babilita' di tale tesi, aggiungono di 
non essere «i camerieri di lusso o gli 
attendenti del funzionario delle fer-
rovie». «I barboni - ha affermato un 
agente - sono pochi e dormono 
prevalentemente nelle sale di atte-
sa, non hanno posti dove andare e 
comunque non (anno male a nes-
suno». II slndacato di Polizia ha 
Inoltre rllevato che gli agenti della 
Polfer rischiano per mantenere I' 
ordine, soprattutto la notte, e che 
non e' loro dovere adempiere alle 
richleste di un organismo differen-
te, «6 una richiesta assurda _ ha 
commentanto uno degli agenu'-in-
daeallsti „ c'e ancora chl, come 
quel funzionario delle ferrovie, ritie-
ne che la polizia debba essere usa-
ta come una sorta di manganello 
del regime per fare pulizie etniche, 
Nol non ci stiamo, II nostra ruolo e 
un altro, combattere la delinquen-
za, colpire gli spacciatori che an
che nella stazione di Pescara sono 
present! masslcciamente 

> 

Oltre cinquencento casi di abbandono scolastico nei co
muni di Patem6, Adrano e Biancavilla in provincia di Cata
nia. Non lo hanno denunciato professori e presidi, ma i ca
rabinieri al (ermine di un'indagine. La stragrande maggio-
ranza dei ragazzi che lasciano la scuola vengono da fami-
glie in cui il padre o e in carcere o e sottoposto alia sorve-
glianza speciale. Secondo i militari la mafia utilizzerebbe 
questi ragazzi come un vera e proprio wivaio criminale». 

OAL NOSTBO COBBISPONDENTE 

• PATERNO (Catania) 
meno cinquencento i cast di ab
bandono scolastico a Patem6, 
Adrano e Biancavilla, una delle zo
ne ad «alta densita mafiosa» che ne-
gli anni scorsi si guadagnd il tnste 
appellative di triangolo della mor-
le proprio per 1'altissimo numero 
di omicidi provocati da una delle 
pifl lunghe e feroci guerra di ma
fia che ricordi la provincia di Ca
tania, A far emergere il fenomeno 
non sono stati professori, direttori 
didattici, presidi o assistenti so
cial!, ma i carabinieri della com-
pagnia di Patemo al (ermine di 
un'indagine nata dopo una sene 
di fatti di cronaca che hanno avu-
to come protagonist! prono gio-
vanissimi. 

L'bHtagtaic 
II primo circa una settimana fa 

quando una Gazzella dei carabi
nieri ha bloccato una gang di giova-
nissimi, tutti tra i dodici e i tredici 
anni, mentre stavano perprendere 
d'assalto una tabaccheria nei cen
tre del paese. Uno di loro aveva gia 
indossato un passamontagna e im-
pugnato una pistola giocattolo, ma 
non ha fatto in tempo ad entrare 

WALTM 
Sono al- nei locale. Alia vista dei militari itre 

ragazzini hanno provato a scappa-
re, ma sono stati bloccati. Poi altri 
episodi: furti, rapine, spaccio di pic-
coli quantitation di stupefacenti. Par-
tendo proprio da questi episodi, i 
carabinieri hanno awiato un'in-
chiesta per stabilire quanti fossero i 
ragazzini della zona ad aver lascia-
to la scuola, ma soprattutto per sta
bilire se vi sia un nesso tra l'abban-
dono scolastico e «rarruolamento» 
nelle organizzaziom criminali che 
awierebbero i ragazzini ad una sor
ta di "tirocinio criminale> per sce-
gliere poi i «miglion> da inseriere 
una volta cresciuti nelle poteti orga-
nizzazioni locali a loro volta legate 
alia famiglia catanese di Cosa no
stra. 

II caso senza dubbio piu grave e 
quello di Patemd, dove, su una po-
polazione scolastica di alcune mi-
gliaiadi ragazzi, sono ben 250 i casi 
di abbandono prima del consegui-
mento della licenza media. I ragaz
zi lasciano la scuola per mothd di-
versi, ma sempre legati ad una con-
dizione di degrado. Spesso, nei 
quartieri disastrati della periferia 
del grosso centra agricolo che con-
ta oltre 50 mila abitanti e si trova ad 

una quarantina di chilometri dal 
capoluogo, le famigliesi trovano in 
condiziom economicrie ben al di 
sotto della soglia minima di pover-
ta. In alcuni casi e proprio il lavoro 
nero dei bambini a cpntribuire in 
modo determinante a! sostenta-
mento della famiglia. Una situazio-
ne tremenda per far fronte alia qua
le e in campo solo un'assistente so-
ciale, mentre altri sei sono stati as-
sunti solo da pochi gidmi. Ma non e 
solo la miseria a portare fuori dalla 
scuola i ragazzi. Assail spesso, han
no stabilito i carabinieri, I'abban-
dono coincide con Una profonda 
mutazione dei valori nella testa dei 
ragazzi. La scelta della criminality 
diventa una sorta di scelta di cam
po che coincide con la crescita. 
Spesso questi ragazzi si trovano ad 
averdi fronte in famiglia e net giro 
di relazioni sociali solo modelli le
gati alal criminaiita. <OaH'indagine -
spiega il capitano Fabio Cagnazzo -
e emerso che moltissimi dei ragazzi 
che hanno abbandonato la scuola 
vengono da famiglie dove il padre o 
si trova in galera o 6 sottoposto a 
misure di prevenzione come la sor-
veglianza speciale*. Andare a scuo
la per loro - spiegano i militan - non 
e un valore positive. Una volta cre
sciuti o almeno cred^ndo di essere 
cresciuti sono convinti devono co-
minciare a comportarsi da grandi, 
facendo Tunica cosa che vedono 
fare ai grandi, cioe commetere rea-
ti 

500denunce ' 
L'indagine dei carabinieri al mo

menta ha portato alia denuncia di 
cinquencento genitori, ma i carabi
nieri miranoad accertare anche se 
vi siano altre responsabilita. 

1S9i«1|f, 
Nup.V».Crornci 

QmicididsCordopatri, don Sara MammoKti esce di scena. 1^ baronessa! «Il pgnon ha presoitatS'appdlfif"! 

«Quell'assoluzione e scandalosa» 
DAL NOSTHOINVIATO 

• REGGIO CALABRIA, Scuote la te
sta la baronessa Cordopatri. Non 
riesce proprio a mandarla giftla de-
cisione del procuratore generate 
Salvatore Di Landro che in aula non 
ha ripresentato appello contra I'as-
soluzione di Saverio Mammoliti, 
meglio noto come don Sara, consi
derate dalla baronessa uno dei 
principal responsabili della morte 
de fratello Carlo Antonio, ucciso 
dalla 'ndrangheta perche si rifiuta-
va di vendere le terre dei Cordopatri 
ai Mammoliti. 

Rispetto all'omicidio don Saro e 
definitivamente uscito dal proces-
so. II discusso boss che sail per la 
pnma volta alia ribalta della crona
ca perche coinvoito nei primo se
questra miliardario di persona, 
quello di Paul Gnetty Junior negli 
anni sessanta, e per la fama di latin 

lover della 'ndrangheta, almeno ri
spetto all'omicidio Cordopatri, e ri-
sultatopulito. Una conclusions che 
ha lasciato I'amaro in bocca a Te
resa Cordopatn che continua a es
sere convinta del contrario. Una vi-
cenda a dir pocosingolare quella 
di don Saro e dell'omicidio del fra
tello della nobildonna In Assise il 
pubblico minister© non aveva chie-
sto la sua condanna per lomicidio 
ntenendo che a ordinate e fare ese-
guire I'assassinio del barone fosse 
stato I'altro ramo della cosca Mam
moliti, quello che fa capo al fratelo 
di Saro, il boss Vincenzo Mammoli
ti Don Saro, invece, venne accusa-
to e condannato a 22 anni per 
estorsione, avendo costretto l pro-
prietari terrieri con la violenza e il 
terrore a cedere a prezzi stracciati i 
propn terreni finiti, attraverso pre-

stanome e parent) dei Mammoliti, 
nei parnmonio della cosca Fimtoil 
processo in Assise, la procura ge
nerate aveva proposto appello an
che contro la sentenza assolutana 
argomentando che Sara Mammoli
ti non poteva essere considerato 
estraneo ai delittq. L'appello non e 
stato notificato a Mammoliti, che si 
travava in carcere, ed e quindi risul-
tato nullo. La baronessa e i suoi le-
gali, poiche la procura generate 
aveva manifestato la volonta di op-
porsi al proscioglimento del piu fa-
moso dei Mammoliti, erano certi 
che il difetto formale di notifica sa
rebbe stato sanato alia prima 
udienza. La l ^ e , infatti, prevede 
questa possibility. Ma all'udienza 
c'e stato il colpo di scena. niente 
appello contro I'assoluzione. E poi
che la parte civile non ha il potere 
di proporlo, il potente capomafia e 
uscito definitivamente dal processo 

rispetto all'omicidio Nei fratter-
mpo don Saro, assolto in primo 
grado nei «processo contro la mafia 
delle tre province', e stato condan
nato all'ergastolo su appello pro
posto dalla stessa procura generate 
di Reggio. II prossimo due apnle, in
vece, comincera il processo di pri
mo grado contro Vincenzo Mam
moliti, il cui figlio Francesco e gia 
stato condannato all'ergastolo per 
I'omicidio Cordopatri. Vincenzo 
Mammoliti e accusato di essere il 
mandante della barbara esecuzio-
ne del barone ammazzato sotto gli 
occhi della sorella. 

Commenta la baronessa: «Non 
ho capito, ne lo hanno capita i miei 
legali, cos'e successo. Mi chiedo 
ancora perche essendo inizialmen-
te stato proposto l'appello si e poi 
cambiata idea in aula quando sa
rebbe stato possibile superare la a 
dir poco stramssima mancata - e 

sarebbe interessante sapere per 
colpa di chi - notifica al Rosario 
Mammoliti*. Un iniziodel processo, 
quindi, tormentato. Polemici anche 
i giorrtalisti: le udienze si svolgono 
in un aula in cui edi fatto impossibi-
leaccedere. Per tutti gli altri imputa-
ti, il procuratore Di Landro ha chie-
sto la conlerma delle condannem-
sistendo nellappellocontro le un
did assoluzioni di primo grado che 
nmandarono a casa assolte tutte le 
donne dei boss che, invece, secon
do accusa e parte civile, avrebbero 
assolto a un ruolo attiro nell'intera 
vicenda. In primo grado e stata ri-
conosciuta come causate dell'omi
cidio il rifiuto del barone Antonio 
Carlo Cordopatri a piegare la schie-
na alio strapotere dei Mammoliti, 
come invece avevano fatto altri 
proprietari. La battaglia della baro
nessa ha consentito I'accertamen-
to della verita. 

Milano, 0 giovane ha inseguito i ladri e ha riconsegnato alia signora una borsa con gioie|li 

Immigrato salva donna da rapina 
Un ragazzo extracomunitario, forse di origine araba, ha in
seguito ieri due ladri e recuperato una borsa contenente 
denaro, documenti personali e alcuni gioielli, restituendola 
poi alia proprietaria, una signora appena derubata sul 
m?rciapiedi della metropolitana alia stazione centrale di 
Milano. «Quel ragazzo e un angelo custode. Mi ha aiutato a 
pulire la pelliccia, mi ha riportato la borsa e poi se n'e an-
dato accettando solo un grazie», ha detto Mirella Spalla. 

NOSTBO SEHVIZIO 

• MILANO Angelo custode o ra-
pinatore pentito? II dubbio nmane, 
almeno per i poliziotti, perche lei, 
la vittima della rapina, la signoia 
Mirella Spalla non ha incertezze e 
quel ragazzo sconosciuto, un extra
comunitario, che le ha riportato la 
borsa con dentro i suoi gioielli e sta
to il suo salvatore. Ma vediamo di 
riep(logare questa awentura una 
volta tanto conclusasi con un lieto 
fine 

Sono le 9 30 di ieri mattma, la si
gnora Mirella Spalla, collaboratrice 

della Fininvest, I'emittente televisi-
va berlusconiana, giunge in treno 
alia stazione centrale di Milano da 
Aosta dove vive. Con se, oltre alia 
borsetta, ha una borsa dentro cui 
ha messo documenti d'ufficio e tut
ti i suoi gioielli, che non si fida di la-
sciare a casa sua per timore di furti. 
E tanto affezionata a quei monili 
che li porta sempre con se, ovun-
que vada. Cosl, la donna s'infila nei 
tunnel che porta alia linea 3 della 
metropolitana, a quell'ora ancora 
abbastanza deserto, quando viene 

awicinata da lin ragazzo extraco
munitario die 'le fa notare che la 
sua pelliccia ha una macchia bian-
ca sul dorso. Lei ringrazia il ragaz
zo, che le appare di origine araba, 
posa borsa e borsetta per terra, si 
toglie la pelliccia e comincia a pu-
lirsi con dei fazzotettini di carta 
quelle macchie che le appaiono 
subitodiyogurt 

llracconto 
«Avevo appena posato per terra 

le mie due borse, quella personate 
e quella contenente i documenti 
dell'ufficio e i gioielli - racconta la 
signora Mirella Spalla - quando due 
persone si sono impossessate della 
borsa di lavoro e si sono date alia 
fuga, subito seguite dal ragazzo che 
mi aveva fermato per dirmi della 
pelliccia sporca>. 

Udemmcla 
Disperata e in lacrime, la signora 

Spalla pnma chiede aiuto al perso
nate dell'Azienda dei trasporti pre-
sente nella stazione della metropo-

) 

litana, poi viene accompagnata 
presso il vicino posto di polizia per 
sporgere denuncia circa il furto ap-
penasubito» 

Qui racconta quanto le e acca-
duto ai poliziotti che cercano di ri-
costruire la dinamica di quanto e 
accaduto. II giovane ragazzo - pen-
sano - le ha volontariamente spor-
cato la pelliccia, poi l'ha fermata 
obbligandola cosl a posare per ter
ra le due borse, sono quindi inter-
venuti due suoi complici che se la 
sono filata poi con il bottino Altro 
quindi che azione gentile,- con tutta 
probability si i trattavo di una rapi
na preparata e portata a termine 
con una certa destrezza e seguen-
do uncopione ben studiato 

Colpo di scena 
La signora Mirella Spalla e ormai 

disperata' 1 gioielli, che non voleva 
lasciare a casa per timore di un fur-
to, sono ormai spartiti assieme ai 
suoi document) di lavoro. Ma ecco 
il colpo di scena Mentre ancora sta 
ripetendo per l'ennesima volta i fat

ti come sono awenuti, ricompare 
trafelato il ragaz?o extracomunita
rio e con se ha la sua borsa, con i 
preziosi e I documenti tutti a posto 

•Quel ragazzo - dice la signora 
Mirella Spalla ad awentura finita - e 
stato un un vera e proprio angelo 
custode. Prima mi ha aiutato a puli
re la pelliccia, mi ha quindi nporta-
to la borsa che mi avevano rubato, 
e poi se ne e andato accettando so
lo un grazie e senza pretendere nul
la da me». 

L'«angelo custode-
La fuga del ragazzo appare co

munque spiegabilissima; forse era 
un clandestino o non aveva i docu
menti perfettamente in ordine, op-
pure non era in grado di dire il tipo 
di lavoro che fa. Sta di fatto che il 
giovane ha preferito, una volta re-
stituita la borsa, tomare al pid pre
sto neU'anoromato. Se si fosse fer
mato infatti, avrebbe dovuto depor-
re per la stesura del verbale e quin
di farsi identificare. Meglio volare 
via, come un angelo 

Protestalsp 

Padre moroso 
nonpotra 
vederefiglia 
• MILANO L'Istltuto di studi sulla 
patemitaprotesta contro I'ordinan-
za del Tribunate di Milano che ha 
vietato al padre che non pagava gli 
alimenti di vedere la figlia quattor-
dicenne. II presidente, Maurizio 
Quilici, si e detto: «decisamente 
contrario ad un principio come 
quello introdotto dall'ordinanza*. II 
principio sancito dalla dottoressa 
Ines Manni, della IX sezrane del tri-
bunale, con la sua sentenza e mol-
to semplice eppure molto raro e 
pertanto innovativo: fino a quando 
non verra pagato il conto e i paga-
menti non nprenderanno con re-
glarita, il padre non potra vedere la 
figlia nei weekend, come era stato 
stabilito all'atto della separazione. 

<I due piani - ha detto Quilici -
quello, assolutamente doveroso, 
del sostegno economico e quello 
della frequantazione tra genitore e 
figlio vanno tenuti distinti. Un padre 
separata che non rispetta I'impe-
gno economico nei riguardi dei figli 
va anzitutto "educate" a capire le 
sua resposabilita: se non basta va 
perseguito con fermezza e costret
to a rispettare gli accordi» 

Ed e appunto I'obiettivo che si 
propone I'ordinanza La coppia e 
separata dal febbraio del '91, e il tn-
bunale ha stabilito I'affidamento 
della figlia alia madre, I'apparta-
mento di famiglia e un versamento 
di un milione al mese per la moglie 
e di 750mila lire per la figlia. I gual 
sono inziati con la perdita del lavo
ro stabile da parte del padre: prima 
non ha piQ versato il milione al me
se all' ex moglie, poi haconcordato 
con quest'ultima di abbassare a 
mezzo milione I'assegno per la fi
glia, dopo due mesi non ha pagato 
nemmeno questi. A questo punto 
l'esposto della signora M. B nei 
confront! dell' ex manto F.C. pro-
prietano di beni immobiliari, per-
suasa che lexconiuge non sia to-
talmente al verde. II tnbunale le ha 
dato ragione, e in attesa delle verifi-
ce sullo stato patrimoniale, ha ac-
colto la richiesta del legale della 
donna Una pressione dal punto di 
vista psicologico' il padre non solo 
non potri vedere la figlia'ma non 
potr4 neppure telefonarle. 



Alia beatificazione di Comboni e Conforti 
Giovanni Paolo II: «La fame il dramma del secolo» 

II Papa sofferente 
presente in Basilica 
Anche se con il volto ancora sofferente per la recente indi-
sposizione, Papa Wojtyla ha voluto essere presente, ieri in 
Basilica, per la beatificazione di Daniele Comboni e Guido 
Maria Conforti, passando tra la folia per raggiungere la cat-
tedra. Si e, poi, affacciato dalla finestra del suo studio per 
I'Angelus. Ha definite «il dramma delta fame lo scandalo 
del nostra tempo*. Molti gli applausi e i «viva il Papa». Pri
ma di rientrare ha salutato commosso. 

MNTINI 
anche piu volte un grido «viva il 
Papa», Giovanni Paolo II ha rin-
graziato, visibilmente commosso, 
ed ha detto di volere «abbracciare 
spiritualmentet tutti coloro che, 
in Italia e nel mondo, «in questi 
ultimi giomi mi sono stati vicini 
spiritualmenten. Ha, inoltre, salu
tato i seminarist! che partecipano 
a Roma al 41° convegno missio-
nario e che, ieri, dopo aver assi-
stito alia messa, erano scesi nella 
piazza. E Papa Wojtyla ha spiega-
to che la cerimonia di beatifica
zione si era svolta in Basilica sol-
tanto «a causa delle condizioni 
metereoligiche» aggiungendo, 
senza rinunciare alle battute co
me e suo solito, che «sia utile an
che la pioggia, che S segno della 
fertilita», augurandosi, percid, che 
questa «faccia fiorire numerose 

• vocazioni missionarie». Sono se-
guiti nuovi e prolungati applausi 
ed altri «viva il Papa» e Giovanni 
Paolo II ha salutato a lungo con 

1 la mano deslra la folia come se 
volesse, prima di rientrare dalla 

' finestra, esprimere la sua gratitu-
dine per I'affelto caloroso che gli 

• crrrA DEL VATICANO. Violan-
do i consigli del medico che loave-
va invitato ad osservare qualche al-
tro giomo di riposo, Giovanni Paolo 
|( anche se provato nel volto per la 
febbre di natura digestiva avuta per 
Ire giomi a partire da mercoledl 
scorso ed ancora non completa-
mente ristabilito, ha voluto essere 
presente, ieri mattina, nella Basilica 
vaticana per la cerimonia di beatifi
cazione di due apostoli delle mis
sion! in Africa! Daniele Comboni e 
Guido Maria Conforti. E non si e li-
mitato a stare seduto nella cattedra 
che, invece, ha voluto raggiungere 
passando a piedi tra la folia'che, 
con applausi, ha rnolto apprezzato 
ilsuogesto. < t 

Ma, dopo la (unzione in Basilica, 
Papa Wo|ryl4 si 6 affacciato pure 
dalla finestra del suo studio aW'An-
gelus per rassicurare quanti erano 
convenuli nella piazza S.Pietro, 
Che si 6 trattato dawero di una 
indisposizione passeggera e non 
dl altro come era stato ipotizzato 
da alcuni osservatori (ino a ieri 
mattina, E poiche dalla folia si so
no levari prolungati applausi ed 

. j I1UJ.JI/..„M *f»Vl£* j 

hanno fatto sentire. 
£ stato detto piil volte che il 

bagno di folia 6 per Papa Wojryla 
la migliore medicina e ieri non ha 
voluto mancare airimportante 
appuntamento domenicale. Gio
vanni Paolo II ha ritenuto oppor-
tuno ritomare sul grande proble-
ma della poverta che persiste nel 
mondo prendendo lo spunto pro-
prio dalle coraggiose testimo-
nianze di Daniele Comboni e 
Guido Maria Conforti appena 
beatificati.Con molta forza anche 
se con la voce un po rauca, ha 
detto che «il dramma della fame 
e II grande scandalo del nostra 
tempo». E dopo aver rilevato che 
•non possiamo fingere di non ve-
dere le sofferenze di molti fratelli 
afflitti da grande miseria» ed aver 
definito <intollerabili» le situazioni 
esistenti in tante aree dell'Africa o 
dell'Arnerica latina dove operano 
i missionari degli istituti fondati 
dai due beati, Giovanni Paolo II si 
e chiesto: «Come si pud banchet-
tare tranquillamente quando in-
numerevoli esseri umani soffrono 
e muoiono di fame»? Ha, quindi, 
spiegato che >il digiuno quaresi-
male implica anche questo, ossia 
rinunciare a qualcosa per condi-
viderlo con chi e nel bisogno>. 
Ma per «debellare la fame nel 
mondo non basta l'elemosina» -
ha aggiunto - e percid «occorre 
un nuovo senso di giustizia, stra-
tegie politiche ed economiche, 
ma, soprattutto, si richiede un ge
nerate processo di sensibilizza-
zione capace di coinvolgere tutta 
la societa». E questo 6 I'impegno 
solenne della Chiesa oggi. 

GkwanniPaololl Sambucetti/Ap 
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Parfgl^fe siatE!tri|lif^if8lilfca. Gigli: «Scheda4i^nea». Cavalli: «I1 voto? D'Alema, naturalmente» 

Valentino: «Dini? E il mig!iore» 
Valentino si schiera per Dini. «E I'uomo politico che stimo 
di piO». Alle sfilate francesi si parla di elezioni. Gigli votera 
scheda bianca. Mentre Roberto Cavalli e per D'Alema. Ma 
per la moda e gia tempo di terza Repubbliea. Auspicando 
un futurb felice, Valentino landa lo stile della gioia. Romeo 
Gigli invece coltiva il sogno di una femminilita regale. Tra 
abiti, polemlche e pettegolezzi sbarca a Parigi Michael Ja
ckson. 

u v n o 
lano da dove Leila Curiel intesse lo-
di sperticate per Bertinotti ma so
prattutto per 1'eleganza. Mentre Ro
berto Cavalli, inventore della pelle 
stampata, da buon toscanaccio, sul 
divano dell'Hotel Ritz dove sta ven-
dendo i suoi capi, lo ufficializza 
senza peli sulla lingua: <Io sto con 
D'Alemaii. 

«lloveDinl» 
Oltre a inalberare il vessillo del 

centrosinistra, i creatori italiani che 
hanno sfilato nel calendario di pre-

• PAR1QI. M place Dini»,estema 
Valentino. «Nell'attuale panorama 
6 I'uomo politico che stimo di piu». 
Alle sfilate parigine dove si parla di 
tutto tranne che di vestiti, non man-
cano persino le dichiarazioni politi
che, Se Valentino Garavani si schie
ra con Dini, aggiungendo quasi a 
giustificarsl da chlssa quale colpa 
«ehe ognuno ha le sue idee», Ro
meo Gigli «stanco dei soliti giochi 
fatti dai soliti politico annuncia che 
votera scheda bianca. Via cavo, il 
dibattlto politico si intreccia con Mi-

sentazioni francesi in programma 
fino a mercoledl, hanno tenuto 
motto alta anche la bandiera dello 
stile made in Italy, Nonostante il 
blocco delle partite di calcio, ieri il 
popolo della moda ha comunque 
vissuto l'emozione di un derby con 
il confronto tra Valentino e Yves 
Saint Laurent. Per lapalissiano scio-
vinismo, i francesi hanno salutato il 
loro sarto nazionale in piedi con un 
lungo applauso. Sebbene meno 
plateale, il successo riscosso da Va
lentino non e stato comunque infe-
riore. Bonta di una moda tanto 
semplice quanta elegante che per 
verbo dello stesso stilista «deve re-
galare emozioni gioiose». Fuori dai 
colori mortificanti e dalle linee de-
formi che hanno omologato le sfi
late di Milano, Valentino lancia «l'e-
leganza della terza Repubblica*, 
perfetta nelle proporzioni mai ec-
cesstve, dai colori sobri, semplicis-
sima, senza un gioiello o un fiocco 
ma motto preziose nei tessuti e nei 
rintarzi di merletto. Di grande e ras-
sicurante equilibrio, 1'insieme cat-

tura l'occhio della platea al punto 
che Claudia Schiffer, awolta in un 
chador color tramonto, passa quasi 
inosservata. Non a caso, anche da 
Romeo Gigli volti noti come Valeria 
Mazza o addirittura Anna Oxa pas-
sano in secondo piano rispetto ai 
vestiti. Nonostante le polemiche di 
Ungaro che accusa la stampa italia-
na di essere troppo attenta ai pette
golezzi e disinteressata ai vestiti, 
quando lo stile ha qualcosa da dire 
i taccuinisi riempiono di appunti. 

Anna Oxa 
II problema semmai e la difficol-

ta di raccontare a parole l'emozio
ne del Licee Caniot progettato da 
Eiffel e trasformato dall'immaginifi-
co Gigli in un miraggio con duemila 
candele e duecento kilimt. In que
sta cornice di luci e colori etnici, lo 
stilista ha presentato un'onirita re-
gina con piccoli diademi da Grimil-
de sul capo, cappotti foderati den-
tro e fuori di chiffon, completi da 
dandy con giacche mutuate dai 
frack e abiti da sera come veri e 

propri bozzoli di tulle. Gigli nel pae-
se delle meraviglie, insomma. Ma 
attraverso la strada della tecnologia 
perche questo sogno diventa abbi-
gliamento grazie a rivoluzionarie fi
bre di gomma, reti di lana montate 
su tulle o veli vaporizzati d'argento. 
Quasi superfluo aggiungere che 
modelli piu visionari sono destinati 
a diventare realta per pochissimi. 
Ma qui a Parigi funziona cosl: sul 
commerciale privilegiato a Milano, 
vince la creatrvita di talenti come 
Gualtier che ha inventato la linea 
cubica a scatola o di Vivienne We-
stwood, musa del punk che firma 
capi metamorfosi come la giacca 
che a meta diventa pelliccia o il 
cappotto che dietro si trasforma in 
manto da paggio. Insomma lo spet-
tacolo e garantito. E, show nello 
show, ieri e atterrato nella capitale 
francese anche Michael Jackson. 
Con tutta probability pero la star gia 
chiusa in una suite con tre amici di-
sertera le sfilate per comparire solo 
a una conferenza dove annuncera 
unmisteriosoaccordod'affari. 

Scoppia il conflitto tra la Tirrenia e i rimorchiatori 

II «Caralis» e in porto 
I bagagli restano a bordo 
• CAQUARI, Salvati j passeggeri e 
la nave, esplode la polemica per il 
recuperet della «Caralls», il traghetto 
della Tirrenia disincagliato dagli 
scogli dell'isola di Serpentara e trai-
nato fino al porto di Cagliari, dove e 
tuttora ormeggiato. Si'e aperto un 
conflitto tra la compagnia di navi-
gazione e la societa «Rimorchiatori 
sardi», del gruppo Onomto, che ha 
effettuato le operazioni di satvatag-
gio del traghetto, In base al codice 
di navigazlone, la societa ha una 
percentuale sul valore della nave, 
del mezzi e del carico che traspor-
tava. «ll contralto stipulato - ha det
to II legale della societa rimorchia-
trice Beniamino Camevale - si rifa 
alia formula non cum no pay lot, 
in pratica la Tirrenia, attraverso la 

sua assicurazione, ci garantisce 
un compenso per aver recupera-
to la nave. Normalmente - ha ag
giunto I'awocato - un analogo 
compenso viene garantito dall'ar-
matore anche per il carico e i 
mezzi, ma finora la Tirrenia si e 
impegnata solo per la copertura 
delle auto, lasciando cadere le 
nostre richieste relative ai mezzi 
commereiali». 

II conflitto ha contribuito ad 
esasperare ulteriormente i pas
seggeri che erano in attesa da ieri 
notte di recuperare i loro bagagli 
e mezzi. La Tirrenia ha emesso 
un lungo comunicato in cui pre-
cisa che «le operazioni si sono 
svolte in piena sicurezza - fe detto 
nel comunicato - con l'obiettivo 

primalio di garantire I'incolumita 
dei passeggeriV Per quanta ri-
guarda le operazioni di disinca-
glio e salvataggio aggiunge: "la 
nave subito dopo I'incaglio 6 sta-
ta minuziosamente controllata 
per verificare eventuali vie d'ac-
qua. Cid ha consentito di riscon-
trare I'ottimale tenuta delle strut-
ture all'urto». Si precisa, inoltre, 
che non vi sono stati black-out 
elettrici, i servizi di sicurezza han
no funzionato, e tutte le informa
tive sull'incidente sono state diffu
se da parte del comando della 
nave. Tanto che, si legge nel co
municato., «non si sono registrate 
scene di panico fra i passeggeri 
che hanno trascorso la nottata 
con relativa tranquil!ita». 

Ivrea, scoperto dai carabinieri 

Rubava fiori dai cippi 
«Adomavo casa mia» 
Giovane denunciato 
• IVREA (Torino). I fiori gli piace-
vano tanto. E soprattutto gli piaceva 
abbellire casa sua con rose, garofa-
ni, margherite e altri fiori colorati. 
Una vera e propria passione che ha 
spinto Emilio Cane, 23 anni, a com-
piere addirittura un furto. Un furto 
odioso, come hanno scoperto i ca
rabinieri della compagnia di Ivrea. 
Da giomi, infatti, i genitori di un ra-
gazzo morto in un incidente strada-
le, notavano che scomparivano i 
fiori dai cippo fatto costruire sulla 
strada dove il ragazzo perse la vita. 
In primo tempo si penso al caso, 
poi al vento, ma per giomi la cosa si 
e ripetuta, tanto che i genitori dei 
ragazzo presentarono una denun-
cia ai carabinieri. Qualche giomo 
di indagine, financheappostamen-

ti, poi la scoperta della venta: i fiori 
venivano puntualmente rubati da 
Emilio Cane. Allucinante quanta i 
carabinieri hannom trovato in casa 
del giovane: rnazzi di dalie, zinnie e 
gladioli adomavano i tavoli e i da-
vanzali delle finestre. «Adoro i fiori _ 
ha commentate) il giovane agli in-
creduli carabinieri _ rendono alle-
gra la casa. Io pero non ho i soldi 
per comprarli, alora ho pensato di 
prendere quelli lasciati sulla stra
da". «E assurdo _ la replica de; geni
tori del ragazzo morto lo scorso au-
tunno _ . Noi abbiamo presentato 
la denuncia perche riteniamo cm-
dele che qualcuno possa addirittu
ra rubare dei fiori su un cippo che 
ricorda un ragazzo morto in circo-
stanzetragiche». 

Ivantaggi 
della solidarieta 
K W M • A S S H W U A NAZWNAU ORl'AUSER 
Roini 21-22-23 Mano 1996 
Ctntro CongrtHi Frcnuni - Vl» dei Frcnunl 4/a 

ore 10.00 SESSIONE DI AKRTURA DELL'ASSEMBLEA 
Presiede: Mario Corsini 

Francnco flutelli Sindaco A Roma 
Sergio Cofferati SegnariogamiltdtlkCCIL 
Adriano Ossicini Ministro dell) fimiglia e della Solidarieta 

ore 11.00 Reteionedl Elio D'Orazio, Presidente nazionale dell'AUSCR 

ore 12.00 mterventidl 
Franco Passuello Presidente ACU 
Giampiero Rasimelli Presidente AKI 
Claudio Calvaruso Segretario della Conferenza dei President! 

delle organizzazhni di volontariato 
Felice Scarvin! Presidente FedersolidarietaeConfcooperative 
Luciano DeMatteis Presidente ANPAS 
iMrtoBaroerini Presidente COOPIANCC 
Nuca'olovene Coorri/natorefdrumfcmunenteJ'Serlore 

Raffaele Minelli Segretario Generate SPIKOli 

ore 15.30 APERTURA SESSIONE FORUM 
LE RISORSE UMANE PER L' ECONOMIA SOCIALE 

Presiede: Giovanni Berllnguer 
Partecipano: StefanoZamagni, Giampaolo Barbetta 
Ugo Ascoli, Giorgio Ruffolo, Sabino Acquaviva 
Oomenko Oe Masi, Francesco Cefis, Francesco Piu 
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(SalaA) 

(SalaS) 

(Salad 

ore 9.00 • 13.00 SESSIONITEMATICHE: L'AUSER E GLI ALTRI. 
ATTTVITA'EDINIZIATIVEPER: 

1. LA LOTTAALL'ESCWSIONE SOCIALE 

2. L'EOUCAZIONE PERMANENTE 

3. LA QUAUTfi DELLA VITA E LE ATTMTA' SOCIALMENTE UTIU 

ore 16.00 TAVOLA ROTONDA LA DIMENSIONE EUROPEA: 
Europe Soclale - Revisione del Trattato -
Programma di lotta aH'escluslone - Programma anziani 
Coordinano LisWitsoeeAlvaraAgrumi 
Partecipano Luciano Vecchi Parlamentare Curopeo 

Christine Marking EurolinkAge 
Bert Croux Ipso 
Renato Bacconi ferpa 
JanetAtfield Inov (Anziani Vdlontariluropei) 
M. Panfilo F.Sicureilo Unprogetto telematico per 

la popolaiiont anziani: 
Betty Leone Segretario Nazionale C6IL 

Massimo Crucioli Rate europea lotta alia poverta 

Sabato 21 M a n o 

ore 9.00 -13.00 ASSEMBLEA NAZIONALE AUSER 

Consiglio Nazionale 
delFEconomia 
e del Lavoro 
Roma / 
Viale David Lubin, 2 

20 marzo 1996 ore 9.30 . 
AUTONOMIE FUNZIONALI: LE CAMERE DICOMMERCH) 

RAPPRESENTASZAEDAUTORECOLAMENT»ZIONESTATUTARU t ' " 

PROGRAMMA 
Ore9.30 Salute 

• Giuseppe De Rita - Presidente del Cnel 
Introduce e presiede: 
• Armando Sarti - Presidente Commissione Cnel per le 
Autonomie Locali e le Regioni 

Relaz jon l 

• Piero Bassetti - Presidente Camera di Commercio 
di Milano «Le autonomie funzionah» 

lntervend 
»On. Gianfranco Aliverti 
• Antonio D 'Atena - Universita di Roma 
• Francesco Galgano - Universita di Bologna 
• Alberto Quadrio Curzio • Universita Cattolica 
di Milano 

Ore 13,00 Buffet 

Ore 14.00 Introduce e presiede: 
• Danilo Longhi - Presidente Unioncamere 
«Lo stato di attuazione della riforma: la legge 
del 29dicembre 1993 n. 580» 

-- Interventi programmati 
• Massimo Bellotti - Presidente aggiunto della Cia 
• Sergio BilU - Presidente Confcommercio 
• Filippo Minotti - Presidente Cna 
• Renato Strada • Presidente Consulta delle associazioni 
consumatori e utemi presso il Ministero dell'lndustria 

• Michele Ventura - Coordinatore Assessori regionali 
Industria e artigianato 

Partecipano i consiglieri del CNEL Giacomo Basso (CASA), Federico 
Brini (CNA), Luigi Cocilovo (CISL), Alessandro Cocirio (Confapi), Gui
do Cremonese (Confetra), Innocenzo Cipolletta (Confindustria), Ccsare 
Dall'Oglio (Coldiretti), Edwin Morley Fletcher (Legacooperative), Andrea 
Mondello (Confindustria), Vito Riggio (Esperto), Ivano Spalanzani (Con-
fartigianato), Riccardo Terzi (CGIL), Marco Venturi (Confesercenti). 

SEGRETERIA - Tel. 06-3C92304/3692251 

E IN EDKOLA iL NUOVO NUMERO! 

I KE-rrinnmwjfciuK 

AL VOTO! 
MINISTRY 
MINESTRE& 
(V1INESTR0NI 

IGIORNALE FALSO, MA NON BUGIARDO 

/ 3.000 
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IASFIDA 
PER TAIWAN 

• FRiHINO Alia vi(jilia di nuove 
cscrcitazKim niilitari, vKiniswme al
ia crista di Taiwan, la Cina ha alzato 
leu il toiincun gli Stan Umli. ma ha 
i ercatc > di rassicurare i "compatno-
li- dell'isola nazionalista che nulla 
accadra punchy loro nnneghuio If 
aspiraziom mdipendentisle II pn-
mu mmibtro cinese Li Peru; ha mos-
s» in guardia Washington dall'in-
tervrnire con la forza nelto Streltu 
di Tiiiwan, perche cio nun farebbe 
(In- compile arc- la situdziune L'av-
vertimrntu. del quale e difficile va-
lutare la portala, e stato lanciato ad 
una conferenza stampa a Pechino 
a (.onrtusione dpll'aniiuale se&sio-
nu uluriuriu Aa\ ifirl-tmnnbt c inn n 

•Se qualcuno tentasse una dimo-
strazione di forza nello Stretto di 
Taiwan • ha detto il premier rispon-
dendo - non sarebbe solo inutile, 
complicherebbe anche la situazio-
ne>. II primo ministro non ha speci
ficate inche modo laCinareagireb-
be ad un intervento americano, ma 
ha ricordato che -non accetta mi-
naccc da nessuno e il passato ci in-
segnachenulladibuonoderivadal 
loro uso». Li Peng ha ribadito che la 
politico di riunificazkme pacifica -
un paese e due sistemi, con la for
mula adottata per la colonia britan-
nica di Hong Kong che rientrera fra 
un anno sotto dominb cinese - te
sta immutata. «Speriamo con tutto 
il cuore che Taiwan possa vivere in 
pace e stability ha detto Li Peng: e 
cio non e difficile, I'importante e 
che i dirigenti dell'isola - «non ha 
importanza come vengano scelti« -
abbandonino non solo a parole ma 
nei fatti I'idea dell'indipendenza, 
ha detto II premier, 

Mo la campagna elettorale a Tai -
wan si inlervora in vista del 23 mar-
zo quando si svolgeranno le prime 
elezioni presidenziali democrati-
che dell'isola, dove nel 1949 si rifu-
giarono i nazionalistl dopo la scon-
fitta nella guerra civile: Al suono di 
eernbaii e tamburi, mentre-uomini 
suVtrampoli vestl£fja personaggi 
dell'Opera di Pechino cnlamavano 
a raccolta la gente, il presidente Lee 
Teng-Hui, 73 anni, candidato favo
rite alle elezioni, ha denunciato nel 
corso di un comizio il »terrorismo di 
stato di Pechino che sta tentando 
di Influenzare il voto dei taiwanesi. 
I ntomo al podio del dirigente, sven-
tolavano centinaia di bandiere del 
regime nazfonalista: rosse con il so
le bianco in un rettangolo blu. Tai
wan sta intanlo provando I'ebbrez-
za delta neonata democrazla: do
po la dlmostrazione I'altro ieri con
tra Pechino e a favore dell'indipen
denza, ieri altre 20,000 persone 
hanno marciato per le vie dell'in-

Uiu(hmMe>uofigHocairuMa|wrUpacetnUCIiueTahm.Sattoaumg Kai-Shek Clarke/Ansa 

Ii Peng alza il tiro sugli Usa 
«Attenti, le minacce sono soltanto dannose» 

Pechino alza la voce contro gli Usa, anche se tenta toni piu 
rassicuianti - se cosi si pud dire - nei confronti dei «cugini» 
taiwanesi. II premier cinese ha infatti detto che Taipei non 
rischia nulla, purche rinneghi le aspirazioni indipendenti-
ste, Intantodue isole vicine aH'areadeJIemanovre militari , 
sono'state evacuate da Taiwan, e e'e chi pensa che a Tai
pei cresce la paura di una vittoria eccessiva del presidente 
attuale: potrebbe inasprire lattritocol continente. 

NOSTRO SERVIZIO 

quinata capitate Taipei contro Lee 
Teng-Hui e contro i comunisti, per 
riunificare la Cina sotto la bandiera 
nazionalista. 

Li Peng ha cercato anche di 
smorzare i timori per le esercitazio-
ni, affermando chc- servono solo a 
migliorare la qualita delle forze ar-
mate, E un alto funzionario del mi-
nlstero del commercio estero ha te-

nuto a precisare che i rapporti eco
nomic: con Taiwan debbono svi-
lupparsi come e pifl di prima della 
tensione. A Kyoto, in Giappone, do
ve si e svolto il vertice dei ministri fi-
nanziari dell'Apec (l'organizzazio-
ne economica dei paesi dell'Asia-
Pacifico), il ministro Liu Zhongliu 
ha detto che I'economia asiatica 
non subira conseguenze dalla crisi 

di Taiwan. Ma sull'isola, le rassicu-
razioni della Cina non sembrano 
avere molto effetto. II govemo ha 
fatto evacuate le isole minori del-
I'arcipelago Matsu, a una decina di 
miglia (18 clulometn) dall'area 
dove domani cominceranno le 
nuove manovre corigiunte delle ire 
forze armate che si protrarranno fi-
no a due giomi dopo le elezioni 
presidenziali: trecento abitanti del
le due isole Chu, le piu vicine alia 
costa cinese teatro delle manovre 
militari di Pechino, sono stati eva-
cuati. Secondo alcuni osservatori, 
cresce il timore tra i 21 milioni di 
abitanti che se la vittoria di Lee 
Teng-Hui dovesse essere troppo 
clamorosa - rendendo cosi il presi
dente molto forte del sostegno po-
polare - Pechino potrebbe prose-
guirecon altre esercitazioni, anche 
missilistiche, sempre piu rischiose 
eminacciose 

Nel 1949 un milione di cinesi fiiggirono su queU'isola 

II fortino degli oppositori di Mao 
UNATAMBliiKtitio 

• Ese Taiwan venisse rivendicata 
anche dal Giappone? Non e un para-
dosso. I Qing, ultima dinastia impe-
riale cinese, pensarono bene, nel 
1894, di regalare lisola a Tokyo in 
cambio della liberazione della Co-
rea. Taiwan - che nel sedicesimo se-
colo i portoghesi avevano chiamato 
Formosa, «la bellezza> - sarebbe n-
rnasta sotto il dominio giapponese 
sino alia fine della seconda guerra 
mondiale e alia disfatta dell'impero 
del Sol Levante. Ma questa e storia di 
ieri, La storia della Taiwan di oggi co-

"mincia nell'umido dicembre del 
'1949. La guerra civile che perdecen-
'ni ha insangiiinato la Cina con centi
naia di migliaia di morti si e appena 

' conclusa. Hanno vinto le truppe co-
muniste di Mao Zedong.Chiang Kai-
shek, il generalissimo, I'awersario 
che ha sfldato Mao grazie anche al-
I'appoggio americano, e stato scon-
fitto. Lascia la Cina e con un milione 
di seguacl, tra militari e civili, prende 
possesso di Taiwan. II Kuomintang, 
II partita che lo ha sostenuto, diventa 

f il padrone assoluto dell'isola, con un 
sogno: ritornare ungiomo a Pechino 
da vincltore e liberate la Cina dal do
minio comunista. Ma anche il socla-
lismo vincitore a Pechino ha un so
gno: cacciare II KMT e riprendersi I'i-
sola che nel lontano 1845 era stata 
dlchiarata provincia dell'impero 
Qing. Per decenni Pechino e Taipei 
si lanceranrto I'aceusa di «criminali 
diguemn.: 

Talwani?in;quel'clima, diventa 
una piccola pedina nel gioco delle 

grandi potenze. Simbolo concreto 
dell'esistenza di un territono cinese 
anticomunista, viene ammessa al-
i'Onu. Ma quando il pragmatismo 
politico, grazie a Kissinger, prende il 
posto deU'ideologia, Taiwan viene 
iatta fuori e il suo posto all'Onu va al
ia Repubblica popolare cinese. Av-
viene nel 1971. Nel dicembre del 
1978, gli Stati Uniti, Carter presiden
te, allacciano relazioni diplomatiche 
con la Pechino di Mao Per Taipei e 
un colpo mortale. Le sue «hances» 
di riconoscimento internazionale si 
riducono drasticamente. La scena 
mondiale e rutta per la Cina conti-
nentale. Gli esponenti del KMT con 
figli e nipoti sono appena il 15-20 per 
cc to degli abitanti, ma il partita ha 
un lerreo controllo sull'intera popo-
lazione dell'isola. L'incubo dell'inva-
sione comunista giustifica una mili-
tanzzazione autoritaria della Vila po-
liticaesociale. 

Nel terrore del comunismo 
In quegli anni, i taiwanesi sono 

veriti milioni ( oggi ventuno), le 
truppe pronte a rispondere a un at-
tacconemicoerano (sono) 360 mi-
la, pin di quanta non lo fossero quel
le Indonesians per una popolazione 
di 180 milioni. Legge marziale, stato 
di emergenza per difendere in qual-
siasi momento II territono, possibili
ty di sospensione in qualsiasi mo
mento della Costituzione, bmtale 
soppressione di ogni forma di dis-
senso, chlusura regolare dei giomali 
di opposizione, assassinio degli av-

versari' si vive sull'isola nel terrore 
del comunismo. E ci si e organizzati. 
Lo scrittore William H. Overholt ha 
raccontato una sua esperienza sin-
golare. 

Era il 1974 e viaggiava verso Que-
moy, una delle isole minori dell'arci-
pelago taiwanese, sul DC-3 private 
della signora Chiang. Al momento 
deU'attenraggio si rese conto che la 
pista era ndentro> la montagna. E 
•nella» montagna era stata scavala 
una intera citla. Strade larghe per il 
passaggio di cam armati, saloni do
ve numrsi o da trasformare rapida-
mente in ospedale, spazi attrezzati 
per ripararsi da eventuali attacchi 
nucleari. Ma anche a cielo aperto le 
attrezzature difensive erano impres-
sionanti. 

Sono stati gli eredi di Mao e di 
Chiang a voltare finalmente pagina 
Deng Xiaoping offrendo alia fine de
gli anni settanta a Taiwan la formula 
- gia adottata per Hong Kong- di »due 
sistemi un solo paeset; Chiang Ching 
-kuo, figlio del generalissimo morto 
nel 1975, awiando un prudente ma 
irreversibile processo di democratiz-
zazione. Viene abolita la legge mar-
ziale; nasce un secondo partito, il 
Partitb democratico progressivo ( 
DPP) che vince un quarto dei voti 
nelle elezioni del 1986 per la nuova 
Assemblea nazionale; la polizia di
venta piO tollerante. Nel 1987 cisono 
ben 1800 dimostrazioni di strada, 
svoltesi con i poliziotti che «stanno 
altrave*. 

II sogno di riconqulstare la Cina 
comunista comincia a mostrare la 
corda; 1'obiettivo 6 ora quello di di-

ventare un paese che conti per se 
stesso, indipendente, capace di ta-
gliare il cordone ombelicale che lo 
lega, per amore o per terrore, alia Ci
na. Pechino comincia a rabbrividire. 
Chiang Ching-ikuo muore nel 1988 e 
gli succede Lee Teng-hui, l'attuale 
presidente, candidato a 73 anni per 
le presidenziali del 23 prossimp. Nel 
1990 Lee chiude anche la lunga fase 
della <mobilitaziDne per sopprimere 
la ribellione comunista». Taiwan si 
appresta a diventare un paese «nor-
malet e vuole che anche gli altri, nel 
resto del mondo, accettino questa 
nuova realta. Grazie anche alia sua 
fenomenale economia. 

Scambieconomici 
Fenomenale? Motore della cresci-

ta taiwanese sono state le piccole 
imprese: scarpe, vestiti, piccoli og-
getti elettronici. Quando nel 1979 si 
hanno i primi approcci con la Cina, 
molte di queste mini-aziende vengo-
no trasferite nel continente, dove i 
salari sono molto piu bassi. Le rela
zioni economiche tra i due lati dello 
stretto si fanno via piu intense, spez-
zarle sarebbe disastroso per entrain-
bi. Si calcola che finora siano sette-
mila le imprese taiwanesi in terra ci
nese. E quasi venti rniliardi di dollar! 
Usa gli investimenti. Ma Taiwan e 
stata - e resta - un Giappone in for
mate ridotto. La «bolla speculativa» 
che ha afflitto I'economia giappone
se negli anni ottanta, ha fatto lo stes
so anche in Taiwan. Un fiume di da-
naro ha inondato I'isola alimentan-
do una generalizzata rincorsa alia 
speculazione sui cambi e al gioco in 

borsa. Dal tassinaro al|a donna di 
casa lino al grande imprenditore, 
tutti hanno giocato, spesso perderi-
do, molto spesso guadagnando. Co
me in Giappone i prezzi delle aree 
sono saliti alle stelle. Unacoppiache 
dispone di un reddito mensile di 
quasi quattro mila di ctollari Usa( il 
reddito medio annuo individuate e 
di dodicimila dollari) dovra aspetta-
re venti anni per poter acquistare 
una modesta casa a Taipei. Quando 
il govemo ha cercato di mettere ordi-
ne (decidendo di tassare ad esem-
pio i guadagni di borsa) in questa 
«Repubblica del casind» (la defini-
zione e di un funzionario govemati-
vo), ha dovuto affrontare reazioni 
violentissime e manifestazioni di 
piazza sotto la sede del ministero 
delle Finanze. Nel 1990 un crollo in 
borsa del 60 per cento e una severa 
politica momentaria hanno riporta-
to un po' di calma. Ma e generate 
convinzione in Asia che a Taiwan 
continui a circolare troppa moneta. 
Dunque, ancora troppe operazioni 
spericolate in borsa e troppo lubrifi-
cante per una corruzione che non ri-
spamiia nessuna forza politica. Si, 

perche nel frattempo e nato un terzo 
raggruppamento, il Nuovo Partito, di 
impronta conseryatrice, pronto a 
trattaie il ritomo alia Cina. Nelle ele
zioni legislative a fine 1995 ha avuto 
urtabuonaaffermaziohe(ii 1354 dei 
voti e 21 seggi). Invece il KMT ha su-
blto un notevole calo e il DDP il pifl 
acceso sostenitore dell'indipenden
za, e passato appena da 50 a 54 seg
gi. Probabile che questo risultato ab-
bia spinto Pechino a intensificare le 
pressioni per il ritomo di Taiwan alia 
•casa madre». II resto e cronaca di 
questi giomi: la Cina deve mostrare 
che non ha alcuna intenzione di ri-
nunciare a Taiwan; gli Usa devono 
mostrare che non hanno alcuna in
tenzione di lasciare alia Cina uno 
spazio egemonico nell'Asia del do
po guerra fredda e in piu devono ga-
rantire agli alleati giapponesi il pas
saggio sicuro delle loro navi attraver-
so lo stretto di Taiwan. Ma non e'e 
politologo o uomo politico asiatico 
che neghi la necessita di un "rappro
chement. o di una integrazione tra 
Cina e I'isbla. Qualcuno ipotizza co
me unica via d'uscita la soluzione 
confederate. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Lafolle spesa... 
I'anno e sono tutte strangolate da 
una devastante crisi economica. II 
Pentagono sostiene che ha bisogno 
di questi stanziamenti per essere 
pronto a combattere contempora-
neamente in due regioni lontanissi-
me del pianeta due guerre come 
quella del Golfo. Siamo in presenza 
di una follia che nessun presidente 
sano di mente potrebbe mai auto-
rizzare. II Pentagono insiste inoltre 
a progettare e produrre armamenti 
sempre piu costosi - portaerei, jet, 
bombardieri, cacciatorpedinieri. 
C'e da aggiungere che le stime del 
Pentagono, stando alle dichiarazio-
ni rilasciate da Lawrence Korb gia 
consigliere per la difesa di Reagan, 

: sarebbero esagerate anche se si ac-
cettasse la strategia della «doppia 
guerra». Korb sostiene che possia-
mo risparmiare 40 rniliardi di dolla
ri I'anno senza perdere la suprema-
zia militare.A questo proposito il 
Congresso dominate dall'accop-
piata Dole-Gingrich e il massimo 
della sfrontatezza. 1 parlamentari 
repubblicani non fanno che parla-
re di «sacrifici», di costruzione di un 
govemo «leggero» e poi mostrano il 
loro vero volte votando aumenti di 
stanziamenti a favore del Pentago
no che costituisce la piu co stosa 
macchina burocratica del mondo e 
la principale fonte di sprechi, illega
lity e corruzione. I sistemi finanziari 
del Pentagono elargiscono rniliardi 
di dollari senza nemmeno cono-
sceme la destinazione. L'anno pas
sato il National Reconnaissance Of
fice, che gestisce la rete dei satelliti 
spia, ha scoperto 2 rniliardi di dolla
ri «di cui si erano perse le tracce». 
Pur non ignorando questa realta, i 
repubblicani insistono a stanziare a 
favore del Pentagono pit) denaro di 
quanto lo stesso Pentagono non 
chieda: 7 rniliardi quest'anno, 14 
I'anno venturo. II Consiglio per un 
Mondo VrVibile ha documentato 
che circa tre quarti degli stanzia
menti aggiiintivi rispetto alle richie-
ste del Pentagono sono stati investi-
li in progetti nei distretti a maggio-
ranza repubblicana. II classico 
spreco di denaro pubblico per ra-
gioni demagogiche.Alcuni parla
mentari dell'area progressista sono 
del.parere che.se gli interjenti nel 
settore militate sorio gli unici a so
stegno dell'occupazione che icon-
servatori sono disposti ad appog-
giare, tanto vale vedere il lato positi
ve della cosa. La camera militare 
rappresenta uno sbocco per gli stu
dent! capaci che vivono nelle zone 
rurali povere o nelle periferie de-
gradate delle grandi citta. Inoltre il 
grosso del denaro pubblico desti-
nato alia ricerca nelle universita 
proviene direttamente o indiretta-
mente dal Pentagono. Se I'America 
decide di gettare il denaro dalla fi-
nestra in questa maniera, allora 
non resta che riportare ai livelli del 
1979 le imposte pagate dai ceti a 
pit) alto reddito per poter soddisfa-
re le richieste del Pentagono e fi-
nanziare, al tempo stesso, le borse 
di studio, i prestiti agli studenti me-
r.p agiati, i lavori estivi, lo sviluppo 
urbano e il risanamento dell'am-
Liente.Ma proprio qui sta I'ingan-
no. La stessa unanimita che sostie-
r,e in seno al Congresso l'incre-
mento della spesa militare, e schie-
rata anche a favore della riduzione 
delle tasse, della diminuzione del 
disavanzo e la parola d'ordine e 
austerita>. II tetto alia spesa sociale 

diventa di anno in anno piu basso. 
E necessario fare delle scelte.Spre-
care 40 e piu rniliardi di dollari al-
I'anno gettandoli nel pozzo senza 
fondo del Pentagono non e soltan
to sciocco, ma criminate. Significa 
indebolire il nostra paese per il gu
sto di mostrare i muscoli all'estero. 
Gli osservatori non fanno che de-
nunciare lo stato di paralisi deter-
minato a Washington dalla con-
trapposizione tra i due partiti, ma a 
mio parere i cittadini americani do-
vrebbero preoccuparsi di piO dnte 
consociativismo che porta alio 
spreco di risorse pubbliche e alia 
indifferenza nei confronti del bene 
comune. Nei primi anni 80 repub
blicani e democratici si accordaro-
no perattuare unatotale delegifica-
zione nel settore della casse di pre-
su'to e risparmio e per ridurre le im
poste sui redditi piu alti finanzian-
do questa politica con un incre-
mento delle imposte sul reddito pa-
gate dai lavoratori dipendenti. Oggi 
esiste un analogo accordo per re
galare senza alcun bisogno rniliardi 
di dollari al Pentagono. Come gia 
nel primo caso, anche il prezzo di 
questa seconda follia consociativa 
sara quanto niai salato e ricadra 
suite spalledinoi tutti. 
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Ieri la regina ha visitato i bambini feriti nella strage 
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Domenica di lutto in Gran Bretagna dove e stato celebrato 
un minuto di silenzio per ricordare i 16 bambini e la loro 
maestra massacrati mercolediscorso nella scuola di Dun
blane. La regina si e recata in visita ai bambini feriti. In 
Gran Bretagna infuriano le polemiche sul porto d'armi. Se-
condo la Bbc la polizia non avrebbe denunciato il folle d o 
po aver scoperto tie fucili non denunciati nella sua abita-
zione. 
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• LONDRA. Domenica di lutto in 
Gran Bretagna. Dalle isole She
tland al nord, a quelle della Mani-
ca al sud , 1'intero arcipelago bri-
tannico ha osservato ieri mattina 
un minuto di silenzio per ricordare 
i sedici bambini e le loro maestra 
sterminati da un folle mentre fre-
quentavano la lezione di ginnasti-
ca nella palestra della loro scuola 
elementare a Dublane. Alle 9,30 
(le dieci e trenta in Italia) la radio 
e la televisione hanno sospeso tutti 
i programmi, gli aeroporti e le sta-
zioni si sono fermati, isupermerca-
ti hanno chiuso i registrator! di cas-
sa ed i clienti interrotto la spesa in 
ogni angolo della Gran Bretagna. 
Su Londra e scesa una atmosfera 
irreale: abitazioni, negozi, alber-
ghi, il traffico nelle strade, nel ven
tre delle metropolitana, tutto si e 
fermato. »C'e uno sgomento che si 
pud toccare con mano tutto intor-
no a questa citta» aveva dettp il re-
verendo James Hrknessr, nella 
chiesa di Scozia, nel corso di una 
trasmissione mandata in onda da 

: Dublane. Sugli schermi d e l f c t e # " ' 
vjsione si sono susseguite, senza 
ajcun commento, le fotografie del
le undici bambine e dei cinque 
bambini massacrati dal folle omi-
cida. 

II ricordo, cioe il minuto di silen
zio, e stato celebrato ieri alia stessa 
ora in cui mercoledi scorsOTho-
mas Hamilton, di 43 anni, fece irru-
zione nella palestra della scuola 
armato di quattro pistole con le 
quali, in tre m'nuti, ha compiuto 
1'orrenda strage. 

Dopo il premier John Majored il 
leader dei laburisti Tony Blair, che 
si sono recall sul luogo della strage 
aU'indomani della tragedia, ieri 
pomeriggio sono giunte a Dublane 
la Regina Elisabetta e la figlia prin-
cipessa Anna che hanno aggjunto 
|a loro corona al fiume di fiori che 
si e formato mercoledi davanti alia 
scuola. La Regina ha anche visitato 
I'ospedale della citta di Sterling do
ve sono ricoverati i piu gravi tra i 
dodici feriti de la sparatoria. A Du
blane nella bella cattedrale gotica, 
si e svolta una mesta cerimonia in 
ricordo delle vittime. Su molti volti 
sono apparse le lacrime quando 
sono stati letti uno dopo laltro i no-
mi delle vittime, con una pausa di 
due minuti di silenzio dopociascu-

no. I bambini piu piccoli sono ri-
masti solo per la prima parte di 
quello che avrebbe dovuto essere 
un rito per festeggiare la Festa della 
Mamma. Sono stati accompagnati 
fuori dopp che il pastore presbite-
riano Colin Mcintosh li aveva invi-
tati a tenersi per mano mentre 
scandiva i nomi dei loro compagni 
abbaltuli dal folle. «Anche gli adulti 
non capiscono perche sia succes-
so quello che e successor ha detto 
loro il pastore. 

Gremita di gente anche la pic-
cola chiesa cattolica di Dunblane. 
il celebrante, don Basil O'Sullivan, 
indossava i paramenti viola della 
Quaresima, ma I'altare era stato ri-
vestito del colore d'oro della Pa-
squa "in onore dei nostn piccoli 
angelit. 

Due dei tre feriti gravi, Coll Au
stin e Amie Adam, di 5 anni, sono 
stati dimessi dall'-unita di cure in
tensive*. II piccolo Ryan Loddell, 
colpito da tre pallottole, resta in 
condizioni stazionarie aU'ospeda-
le Yorkhill di Glasgow. Venerdl 
pmssirrwnpr^rKleimjnpjteiafjpiii 
nella scuola dove e aweiiuta la 
strage. '• " " • « . " & i » ' ? A * ; 

Intanto in Gran Bretagna infuria
no le polemiche sul porto d'armi. 
Secondo la Bbc I'autore del mas
sacre, uno squilibrato forse pedofi-
lo, cacciato ventidue anni fa dagli 
scout, era in possesso di un regola-
re porto d'armi. Non solo: la poli
zia, sempre secondo la Bbc, avreb
be scoperto tempo fa tre fucili non 
denunciati nascosti sotto il letto 
dello squilibrato ma non lo avreb
be denunciato. L'ex ministro degli 
Intemi David Melior, deputato nel
le file dai conservatori, intende ora 
presentare una proposta di legge 
per limitare ulteriormente il porto 
d'armi. Secondo il Sunday Tele
graph Hamilton aveva contatti 
con un'organizzazione che lucra 
sulla prostituzione infantile. Un 
altro giomale, The Mail, cita la 
teslimonianza di un amico del 
folle omicida .secondo il quale 
Hamilton si sarebbe vantato di 
aver ucciso quattro persone con 
una sola raffica di mitraglia. Si e 
infine saputo che 1'omicida, cin
que giqrni prima della sparatoria 
nella scuola, aveva scritto una 
lettera alia Regina negando di 
essere un pervertlto. 

NoitutlideiristitutoRomano perlastdriad'l-
tatia dal fascismo alia Resistenza, con I'ani. 
mosconvoltodaldolore,ricordiamo 

HrCOLAGALilfUNO 
presiden(eeamico,lasua sensibility umana, 
il suo contribute scientifico, il suo impegno 
civile. Senza di luisaremo piu poveri epiuso-
li,Partecipiamoconaffettoatluttodelleper-
sonealuipiDcare 
Roma,18ma(Zo1996 

L'Istituto AiddeCervi partecipa al dolore e al 
luttodeifamiliandi 

NICOLA QALLDUNO 
amico gentile e collaboratore ptezioso, stu-
dioso attento della Resistenza e della stona 
della Repubblicaitaliana.cimancherannoil 
suo impegnato contnbuto e la sua coidialita 
esimpatia 
Roma-ReggioEnnlia118marzol996 

Adorata 
TINA 

sono 3 anni che mi hai tasciato, 3 anni d in
ferno, non nesco a rassegnarmi alia man-
canzadeJtuodolcesoiTisotuoGiulioefiglie 
Roma,18marzol9% 

InfUmnwHMipenMixatodiGrtMvka 

II salute del M I M a «Ortwrvka» 
I soWatl ttaJlanl satano Mtto donne 
da un palaao dlvorato dalle flamme 

Incendiappiccatiinvanedifici, minacceacoloroche 
vogliono restare rappresentano il «saluto» dei serbi del 
quartiere di Grbavica, ultimo loro bastione a Sarajevo che 
passera sotto controllo della Federazione croato-
musulmana martedl 19 marzo, ma i danni e la paura 
vengonocontenutidauncostanteepencolosolavoroda 
partedelcontingenteitalianodellaforzamultinazionaledi 
pace (Ifor), responsabile di quel distretto. Ieri mattina i 
bersaglieri hanno fermato sette uominiche stavano 
incendiandounpalazzo.Seidi loro con una tanicadi 
benzina appiccavano il fuoco sempre a piani mediani od alti' 
ed un settimo bruciava altre stanze. Nel palazzo bersaglieri e 
carabinieri hanno tratlo irjsaivo sette anziane donne che 
mostravano segni di soffocamento, dovuti al fumo 
sviluppatosi dopo l'incendio. Dopo le prime cure, le donne 
sono state portate in salvo. Ma in molti altri casi e impossible 
intervenire. In un altro edificio, dove le fiamme gia 
divoravano il tetto, alcuni serbi hanno finito di caricare le loro 
masserizie per abbandonare il quartiere e poi hanno 
incendiato anche il piano terra. 

Per la prima volta aperto al pubbKco 1'archivio della polizia pcjlitiea. 20mila viatatori assaltano i locali 

Tutfj in fila per i segreti della Stasi 
I berlinesi prendono d'assalto i locali dove si trova 1'archi
vio della Stasi, la famigerata polizia politica della ex Rdt, 
aperti per la prima volta al pubblico. Guriosita, disgusto, or-
rore di fronte alle testimonianze del piu sofisticato sistema 
di spionaggio sui propri cittadini messo in atto in Europa. I 
barattoli con gli odori degli arreskti, le registrazioni, milioni 
di informazioni raccolte ovunque. Che e'era nelle carte di-
strutte? 

DAL NOSTRO CORWSPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

I BERUNO. Trentacinque milioni burocrati pignolissimi e sospetto-
di incartamenti schieratisu lSOchi-
lometri di cohidoi: mettendocela 
tutta una visita cbmpleta degli ar-
chivi deila Stasi durerebbe almeno 
qualche settlmana.. Gli atti, poi, i 
document! che per quarant'anni la 
polizia politica piu efficiente del-
I'lmpero comunista ha maniacal-
mente raccolto sui propri cittadini, 
nessuno arriveramai avederli tutti. 
Al masslmo si pu6 spulciare, cerca-
re un nome, una traccia, scartabel-
lando le cartelline polverose in cui 

sissimi avevano racchiuso la vita di 
non meno di sei milioni di tedeschi, 
quattro milioni cittadini della Rdt (i 
•nemici di casa»), due milioni della 
Germania al di la del Muro, piu 
qualche centinaio di migliaia di 
stranieri incappati per i motivi piu 
vari nella rete occhiuta del ministe-
ro della Sicurezza diretto da Erich 
Mielke. Sono sempre di pifl i tede
schi, per lo piu (ma fion solo) 
oriental!, che chiedono di rintrac-
ciare la propria storia nell'archivio 

della Stasi all'ufficio statale che vi e 
preposto con un nome talmente 
lungo e complicato che tutti per co-
modita lo chiamano «ufficio 
Gaucto, dal nome del pastore evan-
gelicoed exdissidenteche lodirige 
dal tempo dell'unificazione. A dif-
ferenza di quel che si poteva pensa-
re, il numero dei <uriosi», di quelli 
che vogliono sapere se la polizia 
segreta si occupo di loro, magari 
con l'aiuto di qualche amico o pa-
renle (si sa: succedeva), aumenta 
invece di diminuire con il passare 
del tempo: a fine '95 si era gia oltre 
ilmilionedirichieste. 

Che a sei anni dall'unificazione 
1'interesse per le periidie del Gran
de Fratello defunto sia ancora mol-
to vivo, insomma, si sapeva. Eppure 
nessuno, neppure Joachim Gauck 
e i suoi collaborator!, si aspettava 
quello che 6 successo in questo fine 
settimana. II palazzaccio In cui si 
trovano gli archivi, sulla Norman-
nenstrasse poco lontano dalla Ale-
xanderplatz, che negli anni del «so-
cialismo realen era tra quanta dipiO 

off-limitsci fosse aBerlino e che 
anche dopo, a dire il vero, era ri-
masto piuttosto rriisterioso, ha 
spalancato i battenti al pubblico: 
una settimana di «porte aperte» 
come si fa con le caserme, una 
specie di mostra su uno specialis-
simo c o m e eravamo». Ed e stato 
I'assalto: oltre 20mila visitatori in 
due giorni, file pazzesche, funzio-
nari sopraffatti dalla folia, gente 
rimandata indietro con tante scu-
se. 

Che cosa colpisce di piu i visi
tatori che, in piccoli gruppi giac-
che le carte (che owiamente 
nessuno pud toccare) soffrono 
gli effetti della folia come i quadri 
di una pinacoteca, percorrono 
una porzione minima degli ster
minati corridoi? La cosa che incu-
riosisce di piu. si direbbe, sono i 
barattoli in cui, in una speciale 
soluzione, sono conservate pez-
zette di tessuto giallo con gli odo
ri delle persone a suo tempo at-
restate. Servivano a rintracciarle 
con i cani, in caso di fuga o co-

18/3/1973 18/3/1996 

A23annidallascompaisadelcompagno 

ADRIANOMACCIO 
la moglie e i (amiliari lutti lo ricordano a 
quanliloconobberosoltoscrivonoperl'Uni-
la 
Genova, 18 marzo 1996 

18/3/1987 18/3/1996 
Caro 

MAURIZIOBANFI 
non c'& separazione finch6 esiste il ncordo 
ConamoreEmiliano,Lalla,mammaepapa 
Milano,18marzol996 

Lacittadi Sesto San Giovanni medagliad'oro 
alvalormililare, annuncia Idmortedi 

LATTISI 
amministTatore della citta, gia consigliere as-
sessoreevicesindaco La commemorazio-
ne ufliciale avra luogo oggi lunedl 18 marzo 
alle oreH30 presso la sede municipale di 
piazza dellaResistenza5Allemiinepartirail 
corteofunebre 
Sesto San Giovanni 18 marzo 1996 

munque dopo la loro liberazione. 
A suo tempo non se ne sapeva 
nulla e quando, dopo I'unifica-
zione, se ne parlo, molti non Vo-
levano credere che la «curiosita» 
del gigantesco apparato della 
Stasi si fosse spinta fino ad «an-
nusare»,i propri nemici. La cosa 
che fa pifl impressione e forse !'a-
scoltd dei nastri con le voci delle 
ignare vittime delle intercettazio-
ni. La cosa che fa pifl rabbia, in
vece, sono le montagne di sacchi 
riempiti di brandelli di carta. Quel 
che resta del document! (quanti? 
si parla di centinaia d! migliaia) 
che i capi della Stasi in liquida-
zione riuscirono a distruggere, al
ia fine anche strappandoli con le 
mani, prima che nel gennaio del 
'90 una folia occupasse i locali 
della Normannenstrasse. Chissa 
cosa e'era in quelle carte da far 
sparire per forza: quali infprmato-
ri segreti, quanti collaboratori che 
non si scopriranno piu, magari il 
nome di qualche potente, che 
ora viene ricattato... 

I X m J K . ^ L x l V ^ i r T » . V ^ X ^ J l / V 

8UTEt.EVIDEO 
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ARCICACCIA: Dirszlone Nazionala 
, Largo NinoFranchellucei, 65-Roma (00155) 

Tel. 06/4067413-Fax 06/40800345 oppura 06/4067996 

ASS0CIAZI0NE BIANCHIBANDINELU 
incontro di studi 

AUTONOMIA DEI MUSEI 
fl incontro) 

ImwtimUinm^poruitaeimitidilniioworiiwmento 

Introduzione: Evelina Borea 
Interventi: Tommaao Allbrandl, Ellsabttts Manganl, 

Giusoppe Chlarante 

ROMA, 22 MARZO - ORE 15,30 - SALA DELLA FOMIAZIONE BASSO 
VIA DFI I A OOGANA VECCHU, 5 

AUTONOMIA DEI MUSEI 
ill incontro) 

1 mum musei autonomi nella n M culturolt di Milan), Fimne, Roma t Sapoli 

Coordinamento: MlclwlaCordaro 

Interventi: Pletro Petrarola, Giorgio Bontanti, Claudlo 
Strlnatl, Nicola Splnoaa, G. Paolo Clrlllo 

ROMA, 29 MARZO - ORB 15,00 - SEDE NAZIONALE DI .ITALIA NOSTRA. 
V»NlCOLO'PqRfORA,22 

I due mcontri samnno prasradubdaDeBidBna Pasolini ball Onda e Giusappe Chiaranie 

CABARtH. 

A grande richiesta 

la SECONDA EDIZIONE 

' . M m ' 1 * / . J 

MENSIIEDIGESTIONEFAIINISTICA 
E lino stramento di lavoro e di 

consultaziorie trenico-scientifia per: 

• ambientalisri 

• naturalisti e animaiisti 

•programitutori e opctalori faunisiici 

•Qcciatori 

•agricohori e allevatori 

•dingenti associazionistici 

tstudiosi, ricetcitori e smdenti 

•tecnici, ftinzionari, impiegati 

e amministratori pubblici, 

E' una guida a livedo europeo 

per applicare le nuove leggi 

su fauria, ambience e caccia 

S aukawaa. iattaui*iLiMa\aaaW !a\ aiLLaiaaaiwaaiaata rKBVB inniMinrwriB in ooDonarnamo 
vwondo lit, 40.000 iulc/cp«tal«n. 12033536 

inrtitatoa: rtabHot Editor. S.o.t. - 53045 Mcwitapukkino (SI) 
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Gingrich rilancia la candidature del generate per battere Clinton 

Adestra e Powell-mania 
«Solo con ltd Dole vince» 
Si toma a parlare di Colin Powell come candidato alia vice-
presidenza. Nonostante abbia ribadito proprio ieri il suo ri-
fiuto di entrare in politica, il generate continua a attrarre 
quell'elettorato centrista di cui Dole, chiaro vincitore delle 
primarie repubblicane, ha bisogno per battere Clinton. Ma 
anche se Powell accettasse, Dole si troverebbe a affrontare 
un altro ostacolo. Infatti a destra, Pat Buchanan minaccia 
di presentarsi da solo se scegliera la via moderata. 

• NEW YORK. Con la quasi cer-
lezza che il candidato repubblica-
no alia presidenza sara Bob Dole, 
la Powellmania £ scoppiala di 
nuovo. Dole si dice certo che il ge
nerate non rifiutera un evenluale 
invito a diveniare il suo vice-presi-
dente, perche da buon militate ri-
spondera a questa ennesima chia-
mata alle armi per servile il paese. 
Ma in una intervista pubblicata ieri 
dal Chicago Sun Times, Colin Po
well ha dkhiarato senza giri di pa
role: «Non intendo presentarmi al
le elezloni». E ha specificate che 
manterra questa posizione anche 
nel caso i sondaggi pre-eletlorali 
indlcassero che sola la sua pre-
senza potrebbe garantire una vit-
loriarepubblicana. 

ConMUuffldiN 
La verita e che non c'e stato an-

cora alcun contatto ufficiale fra 
Dole e Powell. «Tutti hanno parla-
to con il generate tranne me», ha 
detto scherzosamente il candida-

; to.Ma la Powellmania e Inarresta-
bile, e precede pasw passo con la 
Inarrestabile radicalizzazione di 
PatBuchanan. 

La leadership del partito e gli 
stessi consiglieri di Dole sostengo-
no che e cruciale venire a parti con"' 
(^candidate; -oppuUsja -Pffi.ngn 
perdere ,il sug^f^ora^o.di c f ^ 
medi ansiosi e conservatori reli-
giasi. Anche piu numerosi, a parti- ' 
re dal co-direttore delta sua cam-
pagna elettorale Vin Weber e 1'ex-

czar della droga William Bennett, 
sono i colleghi che invece spingo-
no Dole a fare una netta scelta 
centrista, disinteressandosi com-
pletamente di Buchanan e sce-
gliendo il moderato Powell come 
vicepresidente. II generate della 
Guerra del Golfo non sembra con-
tento di questa attenzione. 

AI contrario, ha detto al gioma-
le di Chicago di sentirsi •profonda-
mente initato dalle pressioni sulla 
mia nomina alia vicepresidenza». 
Come un divo dello schermo, e 
nonostante il "grande rifiuto» dello 
scorso novembre, Powell e perse-
guitato da giomalisti e fotografi 
ansiosi di raccogliere per primi 
I'attesissimo annuncio della sua 
candidatura. Recentemente a una 
festa di matrimonio di amici e sta
to messo all'angolo dal noto com-
mentatore televisivo della Nbc 
John McLaughlin che gli ha chie-
sto se intende presentarsi con Do
le. «Ho gia detto di no a novem-
brea, ha risposto Powell. «Ma sono 
passati piu di tre mesi», ha prote-
stato McLaughlin. 

FoiwiiiiM pmNMN 
Quando Powell ha reagito con 

un sorriso a tale insistenza, dicen-
docfcela steSsa posizione e anco-
ra.,yaWaj McLaughlin e gli altri 
jip^nii(ipt(«(Jl .Washington hanno 
interpretato il comportamento del 
generate come un incoraggia-
mento per il suo club di fans. So-
prattutto quelli come McLaughlin, 

che giurano di essere a conoscen-
za di frequenti colloqui Ira Dole e 
Powell. 

Come mai una tale Powellma
nia Ira giomalisti e politici che cer-
tamente non sono semplici vitti-
me del fascino personate del ge
nerate? All'inizio di marzo il Wall 
Street Journal e la Nbc hanno con-
dotto un sondaggio che rivela co
me la popolarita di Powell sia ri-
masta intoccata dalla sua decisio-
nedinoncandidarsi. 

Mentre Dole e ancora 19 punti 
dietro Clinton, Powell batte Clin
ton di 9 punti. Dole-Powell insie-
me batterebbero il presidente fJe-
mocratico di 2 punti. LA presenza 
di Powell nel ticket tepubblicano 
costringerebbe Clinton alia difen-
siva, rubandogli quelli che sem-
braho essere i cavalli di battaglia 
della sua campagna di rielezione: 
l'accusa ai repubblicani di essere 
esbemisti di destra antiliberali e 
bigotti, amici solo dei ricchi. Po
well infatti e nero, per la liberta di 
aborto, a favore dell'azione positi-
va, e contrario alia riduzione del-
I'assistenza pubblica. 

VariiMIe Buchanan 
Ma non c'e alcun dubbio che la 

candidaura di Powell metta sulla 
difensiva anche Dole con iconser-
vatori. Buchanan, il cui seguito si 
limita al 20% del partito e un pu-
gno di delegati alia convention 
(93 su piu di 2000) sta seguendo 
con attenzione le manovre per la 
vicepresidenza. In una intervista 
televisiva con la Cnn, ieri ha chia-

ramente detto, per la prima volta, 
che la sua lealta va prima al movi-
mento conservatore e solo in se
conds istanza al partito repubbli-
cano: «Se la scelta del vicepresi
dente sara a sinistra, noicontinue-
remo lungo la nostra strada, non 
posso dire come e dove perche 
non lo so ancora». La questjone 
centrale resta quella dell'aborto, 
sulla quale Dole e Buchanan con
cordats ma non Powell. Oggi Ne
wsweek suggerisce che esiste la 
possibility per Buchanan di pre
sentarsi come candidato indipen-
dente de partito dei contribuenti 
(US. Taxpayers Party) che e gia 
iscritto alle lisle etettorali di 20 Sta-
ti. Interrogato sull'argomento, Bu
chanan ha risposto solo no com
ment. 

Ma a parte la minaccia dello 
scisma delle «brigate di Bucha
nan", e certo che la scelta del vice
presidente sara determinata all'ul-
timo momento dalla forza della 
candidatura di Dole. Se la prossi-
ma estate Dole sara ancora sfavo-
rito nello scontro con Clinton, e 
possibite che a Powell venga chie-
sto di aiutare il partito, a rischio di 
irritare i conservatori del movi-
mento per la vita. Se invece Dole si 
trovera in una posizione forte, il 
suo partner potra essere uno dei 
govematori conservatori di cui si 
parla da mesi, e in particolare 
John Engler, del Michigan. Resta 
fermb pert) che la Powellmania e 
ancora forte, come il sogno di ave-
re un nero alia Casa Bianca all'ini
zio del nuovo millennk). 

ite«ay»ieHi<»oMi , .̂ .. ^ _ ^ 
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Arabia, il mufti 
vietaitaechialtf 
per le donna 
II gran mufti di Arabia Saudita 
sceicco Abdel Aziz Ben Baz, he. 
vietato alle donne di portare tacchi 
alti. «Pnma di tutto, una donna che 
porta tacchi alti dona I'illusione di 
essere alta», dice il mufti elencan-
do i perche del drvieto *Poi, rischia 
di inciampare e cadere inline, 
portare i tacchi alti e dannoso per 
la salute, come hanno dimostrato i 
medici*, ha concluso la maggiore 
autorita religiosa saudita. La sha-
ria, la legge isiamica, applicata ri-
gorosamente in Arabia Saudita, 
vieta alia donna di esibire la sua 
bellezza se non al proprio marito: i 
tacchi alti sottolineerebbero, artifi-
ciosamente, forme e bellezza. 

da Ieri «provlnoe 
Gaza e la Cisgiordania sono da ieri 
•province patestinesk Ne ha dato 
notizia un portavoce del ministero 
dell'Informazione deU'Autorita na-
zionale palestinese presieduta da 
Yasser Arafat La Cisgiordania, no-
ta anche come West Bank, e ota la 
•provincia settentrionale della Pa-
lestina», separata da Gaza, sul Me-
diterraneo, dal deserto israeliano 
del Neghev. II cambio di nome e 
stato deciso da Arafat e ha usignifi-
cato politico e amministrativo», ha 
precisato il portavoce. 

Bxrabitetro 

feritobiTurchla 
Un attivista per i diritti umani cece-
no, ed ex ministro nel govemo in-
dipendentista di Dudaiev, e stato 
ferito a coltellate I'altra notte in 
una zona centrale di Istanbul, se-
condo I'agenzia di stampa Anato
lia. Sait-Emin Ibrahimov, capo del 
Comitate per i diritti umani in Ce-
cenia, e stato aggredito e accol-
tellato da alcuni sconosciuti men
tre rincasava a piedi sabato sera. 
L'uomo ha dichiaratu alia polizia 
di aver ricevuto minacce prima 
dell'aggressione. Ibrahimov ha 
raccontato di essere statpaffron-
tato da tre uomini maaenerati che 
lo hanno aggredlfo.'probabil-
mente per motrvi politici. Fonti 
mediche hanno detto che le ferite 
riportate da Ibrahimov non fanno 
temere per la sua vita. 

E ora di concedersi 
un piacere a cinque stelle. 

12 milioni di finanziamento in 

30 mesi 
a interessi 0: 

400.000 lire al mese 
per il piacere di una Clio. 

Oppure, 

2 milioni 
di supervalutazione dell'usato. 

£ questo il momento giusto per concedersi il piacere 
di una Clio, la piu grande delle piccole 
Perche per ogni esigenza c'e una Clio. E per 
ogni Clio, c'e una grande offerta. Anzi, due. 
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. Prete ittkmalori 
cinturc dl ilcurczi*, 

Bare CHproteztDne UteraM, 
Pogglatcsli 

«blocc«Rtlo, 
Vetri cohmH. 
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CUmittzzatorc, 

MzacrttiiUldcttrid, 

Chliuura 

cenmUtiata con 

tdtcooundo, 

OuU 
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Semntcrzo, 
AlMCrtililli 

elettrtel, 
Chimuri cenrralizxau 

con tclccomuido, 
Pirwrtl In tint*. 
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Airba*, 
Servoittrio, 

AlucrUUlllclettrici, 
Chluiura ccntrallzicata 

con ttkcomimlo, 
Pu-iurrllntinta, 

Retrovltorl flettrki. 

SI 
1.4 U . 

CunMoinncra 
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SefvotWrtD, 

Panurtlintinli, 
Alacriiuluderatci 

ChhiHin centnllzzau 
conitkcomudo, 

Retrmiiortrkttricl, 
Cmhilnieci. 
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Milano-viaF Casati 32 
Tel 02/6704810-844 Fax 02/6704522 - Telex 335257 

M a r a o l i 

La Vetrina 

s 

viaggi individuali e di gruppo in Italia e all'estero 
crociere e soggiorni al mare e ai monti 

notizie e cunosita 
dove, quando e a quanto 

N «NtMo»! flMiiMi vpn wn i f wdwilli wn|M e "4 cone, uno w penl piu bow 

M A R R 0 8 8 0 . S O O G I O R N O A S H A R M E L S H E I K H 
Parlenza da Mllano I) 7-14-21 e 28 apnle da Mllano con volo speclale, 
Otto glornl (sette nottl), la mezza pensions e il sogglorno presso II 
Tower Club (4 stelle) Partenza da Roma C8-1S-22 e 29 apnle con volo 
Alitalia 
Quote dl parteclpazlone. Qa Mllano lire 1610 000 per le partenze del 
7,21128 aprile, lire 1.410 000 per la partenza del 14 aprlle Oa Roma 
Hfe I rSW&finW l« pstfjtf/BadeJP, 22 e,?9 W l j l e , lire 1 48J),Q0Q per 
lapA^ieiii^Bfde} 1$aprile 
Durante il aogglorno sono possibili escursioni facoltative al Monte 
Sinai e al Monaatero dl Santa Caterlna, poi escursioni pel deserto e 
a Luxor La spiaggia private si estende per mezzo chilometro, I'al-
bergo i sltuato In poslzlone Invldlablle dinanzi ai piu bel fondali di 
SharmelSheIKh, 

P A S Q U A I N T R E N T I N O A L T O A D I G E 
Dal 5 al 9 sprite (cinque glornl/quattro nottl) presso I'hotel Faedo Pi-
neta (3 stelle) dl Faedo lire 320 000 piu lire 20 000 di diritti di iscrizio-
ne, in camera doppia e in pensione completa Al bambini sino a dodi-
ci annl In camera con due adultl lo sconto del 30% L'aibergo i im-
merso in una bella pineta a 750 metrl dl altitudine e dista 20 chilome-
trl da Trento Tutte le camere sono dotate di bagno, telefono, televi
sors e balconecon vista sulla valle 

« * * 
I S O L A D I O J E R B A 
Partenza ognl settlmana eon volo speclale da Milano, Verona, Bolo
gna 8 Tterind, Otto^glerni (sette notti) in pensions completa II sog
glorno presso I'hotel Les Quatre Saison (4 stelle) situato di fronte al 
mare, dotato dl quattro piscine e died campi da tennis, spiaggia dl 
sabbia fine oon ombrelloni e sdraio a disposizione Un equipe di am-
mazlone, integrate da personals italiano, organizza serate a tema e 
glochltuttii glornl 
Le quote dl perteclpazlone. Dal 15 aprlle al 29 giugno e dal 15 set-
tembre al 26 ottobre lire 1 055000 (settlmana supplemental lire 
612 000) Dal 21 al 27 lugllo s dal 18 al 24 agosto lire 1 300 000 (settl
mana supplementare lire 836 000) 

L A C O S T A T U N I S I N A . M O N A S T I R 
Partenza ognl settlmana da Milano, Verona, Bologna e Torino con 
volo speclale Otto glornl (sette notti) In pensione completa, II sog
glorno presso II Club Abou Nawas Sunrise (3 stelle), immerso in un 
grande giardino a trecento metri dal mare A disposizione dsgli 
ospltl le attrezzature del la spiaggia di sabbia, la piscina, il mlniclub 
per I bambini, I campi da tennis, mimgolf set 
Le quel* ill parteclpazlone. Dal 15 aprile al 30 giugno e dal 16 set-
tembre al 27 ottobre lire 885000 (settimana supplementare lire 
470 000), Dal 1° al 14 lugllo lire 909 000 (settlmana supplementare li
re 470 000) Dal 15 lugllo al 4 agosto lire 1 235 000 (settimana supple
mentare lire 805 000) Poi dal 26 agosto al 1° settembre lire 990 000 
(settlmana supplementare lire 470 000) 

M A R O C C O . I L T O U R D E L L E C I T T A I M P E R I A L I 
Partenza ogni settimana da Milano Bologna e Verona con volo spe
clale Otto glornl (sette notti) in pensione completa (un giorno in 
mezza pensione), alberghi a 4 stelle, tur 9 le visits mcluse Quota di 
parteclpazlone dal 21 aprile al 1" giugno lire 1 468 000 L'ltlnerario: 
llaHa/Marrokaeh-Our»Mte-2agora-Tlneghlr-Marrakech/ltalla 

IL O R A N D E N O R O . O S L O B E R G E N 
F I O R D I N O R V E G E S I S O G N E F J O R D 
Partenze da Qenova con volo di llnea, otto giornl (sette notti) alber
ghi dl categorla turlstica durante il tour e prima categoriaa Oslo la 
prima colazione, quattro glornl in mezza pensione e un giorno in 
pensione completa Partenza ogni lunedl 
Le quolt dl perteclpazlone. Dal 13 al 27 maggio lire 1 649 000, dal 20 
giugno al 22 lugllo lire 1 869 000, dal 23 lugllo al 15 agosto lire 
2 090 000 Pol, dal 16 al 21 agosto lire 1 959 000 e dal 22 agosto al 20 
settembre lire 1 869 000 Su rlchlesta, con supplement partenza 
anche da altre cltta L'ltlnerario: ItellarfOslo-Gello-Opphelm (Ber-
gen)-Bello-Oslo/ltali». 

O P U S C O L I I N F O R M A.Z IONI E P R E N O T A Z I O N I 
P R E S S O L ' U N I T A V A C A N Z E 

~ " - ~ A C U R A D I A . M . 

Finalmente a Mosca 
il tesoro di Priamo 

• Irina Antonova, direttnee del 
Museo Puskin di Mosca, e una si
gnora elegante e spintosa In un 
francese impeccabile, quando, a 
Milano, nel corso della presentazic-
ne dei 60 dipinti impressionist!, e 
stata presa d assalto daigiornalisti, 
non ha fatto una piega THesSuno -
ha detto - me I ha mat chiesto Non 
si trovers: nessuna dichiarazione in 
cui io dica che non ce 
I ho' Non ce I'ho, che 
cosa? Ma i l ' tesoro di 
Priamo', naturalmen-
te nascosto negli 
scantinati dei suo mu
seo per oltre cinquan-
tanni In effetti, nessu-
no glielo aveva mai 
chiesto, per la sempli-
ce ragione che tuttl 
erano convinti che ia 
preziosa collezione 
fosse andata distrutta 
durante la battaglia di 
Berlino 

La signora Antono
va disarmante e mali-
zlosa, tiene inoltre a 
precisare che la deci
sions, "come si potra 
agevolmente immagi-
nare', non era sua Di-
fatti era del Kgb Co-
munque, tutti invitati 
dalla signora Antono
va a Mosca per la mo-
stra sul "tesoro dl 
Priamo' Che poi non 
e di Priamo, come rite-
neva lo scopntore 
Hejnnch Schliemann 
mala niente, perche la 
sua importanza e co-
munque eccezionale 
II tesoro, fra I altro, ri-
spetto all'eta di Ettore 
e Achilla, 4 piu vecchio 
di quasi un millennio 

La stona di questo 
tesoro' comlncia il 14 

lugllo del 1873, quando Schliemann 
mentre scavava sulla collina di His 
sarlik, 
sua 

Grande esposizione al museo Puskin 
storia e awentura della raccolta 

In mostra 259 pezzi di alta oreficena, vasi, 
collane, diademi, tutto in oro 

UoollaiMMvetttleWd'ora,unodeipezzliortlM<4esorodiPriaino> 

I attenzione In tretta -racconta, 
I archeolpgp dilettante, un p6 genio 
e un po turlanle, dlventato da ragiz-
zo di bottega uno degli uomini piu 
ricchi della sua epoca -staccai II te
soro con un grosso coltello e I ope-
razione mi riuscl con enorme sforzo 
e grande pencolo II grande murodl 
fortiflcazione che dovevo scavare 

dal disotto mmacciava ad ogni 
istante di precipitare su di me 

Ma teiKtsipjiAdrtnti.ooggtti dj, 
valore mestimabile mi rendeva tolle 
di audacia e Hon pensavo al n-
schio" llsuosogho.cullatolindal-
I adolescenza, stava per dlventare 
realta La sua totals fiducia in Ome-
ro risultava ben nposta La descri-
zione contenuta nell'lliade era pura 
verita Perseguirlaconladovutaat-
tenzione, Schliemann aveva preso 

d assalto la grammatics del greco 
antico, scrivendo nel diano "Mi so
no messo a studiare Platone con 
tanto impegno che se fra set setti-
mane egll potesse rlcevere una mia 
letters dovrebbe poterla capire' 
Schliemann, che gia conosceva il 
francese, I'inglese, lolandese, lo 
spagnolo, il portoghese, I italiano, il 
polacco, il russo ed era ricco a ml-
itardi aveva scommesso su Omero 
e t tesori scoperti gli davano ragio

ne Violando le leggi turche, Schlie
mann trasportb il tesoro in Euro-
pa e, finalmente, dopo averlo espo-
sto al Bntisch museum di Londra 
nefecedono a Berlino Fuunladro? 
Si come lo fu, sessant anni prima, 
per fare un soloesemplo, Lord Egm, 
che sped! a Londra, con un permes-
so che lo autonzzava a portare via 
alcuni blocchi di pietra con iscri-

zioni e figure', due-
cento casse piene di 
sculture del Parteno-
ne 

Saltiamo al maggio 
del 45, quando gia la 
bandiara rossa sven-
tolava sul Reichstag A 
Wllhem Unversagt, di-
rettore del museo di 
preistona e di proto-
stona di Berlino, si 
Drasento un ufficiale 
supenore sovieticocon 
la nchiesta di conse-
gnargli II "tesoro di 
Priamo", rimasto in-
denne nel rifugio del 
Flakturm am Zoo" 

della capitale tedesca 
Le casse del tesoro', 
sequestrate daH'uffi-
ciale a nome della 
Commissione Trofei, 
furono dirottate a Mo
sca e vennero conse-
gnate propno nelle 
man! della nostra Irina 
Antonova EII restaro-
no nascoste, esamma-
tesoitantodapochissi-
mi studiosi autorizzati 
dal Kgb, fino a che le 
autorila russe, caduti 
tanti mun e lo stesso 
impero sovietlco. deci-
sero di dire la verita 
Un libra, edito da Ei-
naudi, auton Gianni 
Cervettl e Louis Go-
dart uscito in questi 

giorm, racconta la storia strepitosa, 
che sembra ma non e tantapotitica, 
di questo tesoro, dalla scoperta di 
Schliemann ai nostri giorm 

Gli oggetti in mostra al Puskin so
no ben 259, quasi tutti di raffinata, 
oreficena, che risalgono a quaranta 
secoli fa Mai visti dalla stragrande 
maggioranza degli abitanti del pla
nets Unosplendore Pergliamanh 
dell arte e dell archeologia, lap-
puntamento del secolo 

VIAGGi PER i LETTOR 
I paesi, lestorie, legenti e le culture 

UNASETTIMANAA 
DAMASCOE PALMYRA 

(minimo15partecipanti) 

Partenza da Roma il 26 apnle 
Trasporto con volodi lines 
DuratadeWlagglo Bgiomi (7notti) 
Quota di parteciptzione 
Iire2 650000 
Suppiemento partenza da Milano e 
Bologna lire 250.000. 
Itlnerario: Italia/Damasco-Palmyra-
Bosra-Damasco/ltalia 
La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali a Roma e in 
Siria, i trasferimenti interni con pullman 
pnvati la sistemazione in camere 
doppie in alberghi a 5 stelle, prima 
colazione e cena in albergo, tutte le 
visite previste dal programma, gli 
ingress! alle aree archeologlche, 
I assistenza di guide locali siriane, un 
accompagnatore dall'ltalia 

I A MOSTRA 

«ILnSORODIPWAMO» 

AL PUSKIN Dl MOSCA El 

CAPOUVORIDEGUSCITI 

AU'HERMITAGEDI 

PIETROBURGO 

(minimo 25 partecipanti) 

Partenza da Milano il 15 giugno e II24 
agosto 
Trasporto con volo dl linea Alitalia e 
Malev 
Duratadelviaggio Sgiomi (7 notti) 
Quota dlpartecipazione 
lire 1900 000 
Vlstoconsolare lire 45 000 
Suppiemento partenza da Roma lire 
25 000 
Itlnerario: Italia/Mosca-
S Pietroburgo/ltalia(viaBudapest) 

La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali In Italia e 

all'estero, i trasferimenti interni con 
pullman pnvati e il trasferimento In 
treno da Mosca a San Pietroburgo, la 
sistemazione in camera doppia in 
alberghi a 4 stelle, la pensione 
completa, tutter le visite previste dal 
programma, I'ingresso al Museo 
Puskin per la vlsita alia -Mostra del 
tesoro di Priamo-, due ingressl 
all'Hermitage di San Pietroburgo 
coppresa la vlsita alia sala del 
..Deposito specials- dove 6 esposto il 
tesoro degli Sciti, un accompagnatore 
dall'ltalia 

DAL VOLGA ALU NEVA 
LAVIADEGUZAR 
(minimo 15 parteclpanti) 

Patterns da Milano il18eil29giugno-
il r e il 23 agosto 
Trasporto con volo Alitalia e Malev + 
motonave Notti Blanche 
Durata del viaggto 12 giomi (11 notti) 
Quota di parteclpazlone: 
inividualelncabina doppia 
Ponteprindpalee ponte 
superiors 18e29giugnoe23 agosto 
L 2 750 000 - partenza del 1 ° agosto 
L 2900000 
Ponte sclaiuppe 18 e 29 giugno e 23 
agosto L 2 950 000, partenza del 1° 
agosto L 3 100 000 Suppiemento 
partenza ds Roma lire 25 000 
Vlstoconsolare lire 40 000 
Suppiemento cablna alngola lire 
850 000 Riduzlone cablna tripla: 
lire 750 000 
Diritti dliscrizlone lire 50 000 
L'itlnerarloiltalia/SanPletroburgo-
Valaam-Russia del Nord-Klzhl-
Gontsy-Yaroslavl-Kostroma (Anello 
d Oro)-Uglich-Mosca/ltalla 
La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali In Italia e 
all estero il pernottamento In cabina 
doppia la pensione completa, tutte le 
visite elencate nel programma nelle 

citta e nelle isole Sono previste sulla 
nave attivita di animazione serate 
danzanti.spettacolitotelonstici.corsidi 
russo, di cucina e di fotografia La 
quota comprende un accompagnatore 
dall'ltalia. 

A CUSCOLA FIESTA 
DEL'INTYRAYMI 

VIAGGIOATTRAVERSO 
ILFOLKLORE,USTOMAE 
L'ARCHEOLOGIA DEL PERU 

(mmimo15partecipanti) 

da Milanoil17giugno 
Trasporto con volo di linea 
Durata del vlagglo16giomi(14nottl) 
Quota dl parteclpazlone lire 
5120000 
Suppiemento partenza da Roma lire 
100000 
Itlnerario: Italia (Amsterdam)/ Lima 
(Pachacamac) - Nasca-Paracas-
Lima-Cusco (Fiesta de I'lnty Raymi)-
Yucai (Machu Picchu)-Cusco (Juliaca) 
- Puno - Arequlpa - Lima/ 
Amsterdam/Italia 
La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali a Milano e 
all'estero, i trasferimenti interni, la 
sistemazione in camere doppie In 
alberghi a 3 e 4 stelle, gli ingressi ai 
musei e alle aree archeologlche, la 
mezza pensions e due giornl in 
pensione completa, tutte le visite 
previste dal programma, I'assistenza 
di guide locali peruviane di lingua 
Italians e spagnola, un 
accompagnatore dall'ltalia 

VIAGGIOINSIR1AFRA 
STORIA EBELLEZZA 

(minimo 15 partecipanti) 

Partenza da Roma il 10 maggio e II7 

giugno 
Tntporto con volodi llnea 
Durata del vl»gglo15giorni(14notti| 
Quota dipertedpaziom 
Iire4090000 
Suppiemento partenze da Milano e 
Bologna Iire250 000 
Itlnerario: Italia/Damasco-Palmyra 
(Dura Europos-Marl)-Deir Ez Zor 
(Halabiyyedl-Aleppo (San Simeone -
Ain Dara) (Ebla-Ugarit)-Latakia 
(Haffe-Apamea)-Hama (Masyf-Krak 
dei Cavalien - SafitaJ-Damasco 
(Bosra)/ltalia 
La quota Eomprenda: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali a Roma e 
all'estero, I trasferimenti interni, la 
sistemazione in camere doppie in 
alberghi a 4 e 5 stelle, la mezza 
pensione, gli ingressi ai musei e alle 
aree archeologiche, tutte le visits 
previste dal programma, i'assistenza 
dalle guide locali siriane di lingua 
italiana e inglese, un accompagnatore 
dall'ltalia 

VIAGGIOINCINA 
MONGOLIA 

(minimo15partecipantl) 

Partenza 
daMilanoedaRomail ISgiugno 
Tmportocon volodi linea 
Duratadelviaggio 15giomi(13nottl) 
Quota dlpartecipazione 
lire 3 950 000 
Itlnerario' Italia/Pechino-Hobot-
Prateria Mongola-Datong-Taiyuan-
Xian-Pechino/ltalia 
La quota comprende: volo a/r le 
assistenze aeroportuali In Italia e 
all'estero, II visto consolare, i 
trasfenmenti interni, la sistemazione In 
camere doppie in alberghi a 4 stelle a 
PechinoeXlan In alberghi a 3 stelle a 
Hobot, Datong e Taiyuan, la 
sistemazione in yurte a 4 postl nella 

LE GUIDE TURIST1CHE 
>MoicaS«iPMroBwgo»,ed Gulliver li 
re 35mila In questa guida molto dettaglia 
ta troverete oltre alle notuie stonche sto 
riche e polittche molte informazioni prati 
che e sulle bellezze arlistichc Allegata 
un utile pianta della citta di Mosca 
«UoKtSanPI«trot>urgo>,ed Futuro lire 
27mila La realta attuale la vita e i proble 
mi dell epoca La storia laciviltaelearti 
L alloggio, la cucina i mezzi di trasporto 
sono alcune delle informazioni che trove 
rete in quests guida 
•RUM) SellconoKliKHillevni- ed Son-
da lireBmlla Quello che le guide turisti-
che non dicono chi sono, come ragiona-
no cosa amano e cosa detestano degli 
stranierl Come comportarsl in casi di in-
contri rawlcmati in vacanza sul lavoro e 
magariacasaloro 

LALETTURAC0N8IGLIATA 
Louis Godard, Olannl Cervaltl: .Storia dl 
un rnjanno., td. Elntudl, lire 2imlla (m II-
brtrlaallallmdlmar») 
II libra esce in colncidenza con la Mostra 
del tesoro di Priamo che si terra in apnle 
al Museo Puskin di Mosca Una stnngents 
verifies della documentazione in nostro 
possesso e le nuove ricerche avviate nel 
1946 consentono di nscrivere cnticamen-
te questa romanzesca awentura archeo 
logics 

<Librerie 
Feltrinelli 

Bill Via Dirte 91/95 M 06OKI9677 
Bologna p m R m g n a n a l m 051S6M91265533 
SHogna pniGiWni l . iH tol 051/239990 
A n n a vlade CmMani30/32fl ui 055/2302052 
Gown ™ P E Bn»a32/R M 0101207005 
Stnon v« XX SMMtre 231233 tel 010/5704816 
MlaiHl HaMaraom 12 W 02/76000305-795026 
Mlino viaS TackS W 02I8CW3120«4040U 
Mllano cw»Bi»noi* lr t l20 lei 02/29531790 
Modona via CnamBallM 17 tel 059KB06B 
Napoli M S T dAquIno70/70 tel 001/5521436 
PMova Has Fianoeaio7 tal O4SVS7540SM7011O9 
Pater™ vkMequeQa459 tel 091/597705 
Parnia,rad««aR>pdJWica2 u 0521/237(92 
Peeca-a,ooraolMeito5/7 lei 005/29S2i»295269 
Raa, K M o N a l 17 M 050/24110 
Roma, via del Btbulno 39/40 tel 06/0797059-0790592 
Rone leijo Tone Argentina 5/» lei OB/6093122 
Roma naVtlonoE Orlando84/86 tel 00/494430 
Swum pkzattaBanioano 3/4/5/ tel 069/253631 
Swia.raBanchiol Supra 64/66 tel 0577/44009 

Tonno piazza Castelo 19 M 011/541627 
•noona amoGanbaldl35 tel 071/2073943 
Fenaa vie Sanoaki 20/30 

>»V FeltrjnelU , 
O B International 

Bologna, Via Z9mbonl7AIB tal 051/261070-208210 
Flienze v«C>vour12 tel 055/292190-219524 
PatJova naS Frjncestou lei 049/0750792 

Pratena mongola, la mezza pensione 
a Pechinoela pensions completa nelle 
altre localita, tutte le visite previste dal 
programma, I'assistenza delle guide 
locali cinesi, un accompagnatore 
dall'ltalia 

VlAGGtOHM VIETNAM 
(minimo 15 partecipanti) 

ParrtenzadaRomail1°maggio 
Trasporto con volodi linea 
Durata del viaggio15glomi(1Snottl) 
Quota dlpartradpeztone 
Iire4460000 
Suppiemento partenza da attra citU 
(esduae le isole) lire 170.000. Visto 

Italia/Kuala Lampur-Ho Chi 
Mlnh Ville (My Tho)-Danang-Hue 
Hanoi (Halong)-Kuala Lampur/ltalia 
La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali a Roma e 
all'estero, i trasfenmenti interni, la 
sistemazione in camere doppie in 
alberghi a 4 stelle, ia mezza pensions 
ad Hanoi e Ho Chi Minh Ville, la 
pensione completa nelle altre localita, 
II pernottamento a Kuala Lampur, tutte 
le visite previste dal programma, 
I'assistenza della guida nazionale 
vietnamita, I'accompagnatore 
dall'ltalia 

I 'UNITA VACANZE 

MILANO 
Via Felice Casati, 32 

Telefono02/6704810-844 



Economi 
Le ricette del responsabile Pels per il lavoro autonomo 
«Diminuire le aliquote e allargare la base imponibile» 

Macciotta: sul fisco 
riforme e federalismo 
«La pressione fiscale complessiva 6 sotto la media Ue, 
quella sui singoli contribuenti invece e laigamente piti ele
vate*. Giorgio Macciotta, della segreteria Pds, spiega: «Sul 
lavoro autonomo c'e una maggiore fiscalita indiretta, ma la 
pressione coincide con quella del lavoro dipendente». 
Dunque, che fare? «lnnanzitutto le riforme: ridurre il nume-
ro delle tasse, diminuire la progressivita delle aliquote e al
largare la base imponibile. E poi ci vuole il federalismo». 

LE DICHiARAZIONI 
DE! COMMERCIANTS 

• ROMA Sul fisco tutti si dicono 
d'.iccordo. Anche a sinistra. I lavo-
ra ori autonomi, artigiani e com
mercianti, hanno piu di una ragio-
n« per essere inquieti. L'mgiustizia, 
si dice, colpisee anche loro. Enon e 
ccrretto giustificare il carattere 
spesso persecutorio dell'Erario con 
i nehlami al record dl evasione che 
queste categorte deterrebbero. 
Combattere chi non paga ed esseie 
equl con chi paga sono due cose 
diverge, che bisogna mantenere di-
stinte. Ma che cosa si pud fare per 
fomire risposte serie ai male&sere 
che percorre la piccola impresa? E 
quail sono le praposte conienute 
nel progratnma della sinistra? Gior
gio Macciotta, membra della segre
teria del Pds, e convinto che questo 
sia un lema chiave del confronto 
elettorale in corso, al quale ci si pud 
presentarecon le carte in regola. 

Mine el tlltto, mKdMK 4 VaTO 

Andiamo con ordine. Se si par'.a 
della pressione fiscale complessiva 
questa e, in Italia, lievemente infe-
rfore a quella media del Paesi del-
I'Unione europea, Se si parla inve
ce della pressione sui singoli contri
buenti, t}on c'fe dubbio che questa 
e invecelatgarnente piu elevata ed 
e ormai diventata intollerabile, per i 
dipendenticome per gli autonomi. 

Certq. Pren<Jiw>o un reddito lordo 
da lavoro dipendente di 30 milioni 

all'anno e consideriamo anche gli 
oneri a carico del datore di lavoro 
che portano la cifra a 42 milioni. 
Bene, tra tasse e contributi van noi 
arriviamo alia fine a un reddito net-
to di circa 22 milioni, pari a uno sti
pends di 1,7 milioni per 13 mensi-
lita. Solo con la fiscalita diretta e i 
contributi si arriva insomma a una 
pressione intomo al 50% Se perd si 
aggiunge la fiscalita indiretta fbollo 
auto, Iva sui consumi, ticket, ecc.) 
si arriva a una percentuale non in-
ferioreai60%. 

TtnttHe. Ml questa stangata ri
ll 

Ma la pressione sul lavoro autono
mo e sostanzialmente coincidente 
sul piano quantitativo. C'e un mi
nor carico contributivo ma una 
maggiore fiscalita indiretta, e le per-
centuali cosl si compensano. Non 
bisogna semplificare nei confront'!. 
Sui dipendenti e i pensionati I'im-
poslzione si esaurisce in generate 
cop I'lrpef. Perjgli imprenditori al-
I'lrpef personate si sommano le im-
poste sull'impresa (Irpeg, llor) che 
in sede di denuncia Irpef rappre-
sentanocrediud'impostadetraibili, 
proprio per evitare una doppia im-
posizione sugli stessi redditi. E, infi-
ne, non si pud ignorare che una se
rie di imposte locali (Iciap.Tosap) 
gravano sul lavoro autonomo e sui
te imprese. Inoitre quando si parla 
di fiscalita di irnpresa, alia quantita 
bisogna agglungere la quality. Mi 
spiego. I piccoli imprenditori devo-
no far fronte anche ad altri costi: il 

rischio di impresa, i molti e com-
plessi adempimenti, un rapporto 
spesso conflittuale con la pubblica 
amministrazione, la pressione del
la concorrenza sleale (abushd, eva-
sori ecc.). Insomma, per il contri-
buente autonomo onesto la situa-
zione si presenta ancora piu pesan-
te che per illavoratore dipendente, 

VabeneMadwcotaslpudfarer 
Ridurre le entrate compleadve del 

Mantenere la pressione complessi
va non significa che non si possa ri
durre quella individuate sui singoli 
contribuenti. Anzi. Se diminuisco-
no 1'entita del prelievo e la mole de-
gli adeirjpimentm possonq_creare 
condizioni p|u'favorevoli al recupe-
ro di base imponibile. Perche qui 
sta il bandolo della matassa. 

E quail proposte si possono *van-
zare per arrivare a questo oMettl-
vo? 

Di proposte ce ne sonp. Numerose 
e non di oggi. Sono gia state forma-
lizzate nel corso degli ultimi died 
anni- per ridurre il numero delle im
poste e delle tasse, per diminuire la 
progressivita delle aliquote, per al
largare la base imponibile realiz-
zando in tal modo una maggiore 
progressivita del sistema. Se ci si 
pone inoitre nell'ottica di una radi-

Sgravi del 40% dal Comune in cambio della raccolta differenziata 

Tasse sui rifiuti, a Modena 
sconto per i negozianti 

A t A V A N N I M W I C I 

• BOLQONA Tasse sui rifiuti' 
buone notizie per i negozianti che 
producono nella loro attivita quoti-
dlana scarti allmentari. Grazie ad 
un protocollo d'intesa firmato nei 
gloml scorsi tra Comune e associa-
zioni dei commercianti modenesi 
(Ucom, Confesercenti e Confcom-
merclo in particolare) verra awiato 
dal primo di maggio un progetto 
sperimentale di raccolta differen
ziata specializzata, il primo di que
sto tipo in regione, anche se gia 
esperienze simlli si sono registrate 
in Veneto e In Lombardia. 

II progetto sperimentale 
Pescivendoli, fruttivendoli, bar e 

ristoranti, mense, i grandi produtto-
ri insomma di rifiuti «umidi» e orga
nic!, invece che buttare tutto indi-
stintamente nel cassonetto della 
spazzatura in mezzo ad altri residui 
della loro attivita, dovranno tenerli 
da parte e li consegneranno poi al-
I'addetto dell'Amiu (1'azienda mu-
nicipalizzata cittadina) che fara il 
giro porta a porta. Questi finiranno 
poi negli impianti di compostaggio 
esistentl In provincia, a Carpi e So-
liera e In questo modo verrA pro-
dotto un compost riutillzzabtle in 
vari modi, nella pavimenlazione 
delle strade o nella produzione di 
fertilizzanti per I'agricoltura. 

In cambio della loro collabora-
zlone i commercianti (a Modena 
quelll interessati sono circa 500) ri-

ceveranno uno sgravio fiscale sulla 
tariffa Rsu, del 40% In soldoni per 
un negozio medio, circa 40 metn 
quadri, ci6 significa 250-300 mila li
re da pagare in meno ogni anno E 
chi conferira il 30 per cento dei ri
fiuti ai servizi pubblici avra uno 
sconto meno importante, ma sem-
pre del 20%. E obiettivo del Comu
ne alzare in questo modo la quota 
di rifiuti ricuperati con la raccolta 
differenziata, ora al 4.5% (4000 ton-
nellate in tutto in citta), liberando 
al contempo le discariche da mate-
riali riutilizzabili. In via sperimenta
le I'amministrazione sta pensando 
di fare lo stesso anche con la rac-
coia di carta e cartone nei negozi 
delcentro, tagliando in questo caso 
del 20% le tariffe per lo smaltimento 
dei rifiuti ai commercianti che par-
teciperanno a questa ulteriore ini-
ziatrva, ancora in fase di appronta-
mento. 

•A Modena non c'e emergenza 
rifiuti come in altre citta ma dobbia-
mo riuscire ad aumentare la per
centuale di materiale da riciclare -
spiega I'assessore comunale al-
l'ambiente Paolo Silingardi- mentre 
dopo una recente indagine abbia-
mo gia proweduto a riequilibrare le 
tariffe pagate dalle diverse catego
rie di neg07i, secondo il motto 
«ognuno deve pagare per ci6 che 
produces. Gli esercenti che chiede-
ranno di partecipare entro il 15 
aprile a questa inlziativa di raccolta 

differenziata, esempio di «compor-
tamento positivo>, tra pochi giorni 
potranno espone un marchio sulle 
vetrine che permettera ai loro clien-
ti di riconoscerli, e di individuare 
cosl I'esercente piu verde». Negli ul
timi tempi, proprio per massimiz-
zare la raccolta separata il Comune 
ha gia aumentato le campane per 
la carta in citta e tra breve inaugure-
ra tre isole ecplogiehe, owero aree 
dove chi ha materiale di scarto di 
vano genere pud scancarlo in mani 
sicure sapendo che finira ricupera-
to in qualche modo. 

80 milioni di chili di rifiuti 

Sono 80 i milioni di chili di rifiuti 
prodotti nel 1995 a Modena, il 3% in 
piu dell'anno scorso, 450 chili di 
«pattume» a testa in pratica Nel 
quartiere Crocetta, dove dal 1993 e 
awiato un progetto spenmentale 
per la raccolta differenziata, si e gia 
amvati pero al 10.2% della percen
tuale dei nfiuti solidi urbani raccolti 
in modo separata e l'idea 6 quella 
di giungere quest'anno a ottenere 
questi dati in tutta la citta, premessa 
per un ultenore avanzamento nei 
prossimianni Vistocheleprevisio-
ni mostrano che nel 2005 a Mode
na verranno prodotti 104 milioni di 
chili di rifiuti 1'anno lasituazione ri-
schia di diventare insostenibile se 
non si cambia registro. Perche se 
chi inquina deve pagare e anche 
giusto che chi e pifl attento al recu-
pero dei rifiuti venga premiato per 
lasualungimiranza 

ArlZ*7Z*t*m hw vMhnotona DM; contributi pravhtanzlall obbligatori; 
3 ? ^ g g ^ Z S J K ^ S ^ l ^ S w ^ M l l v . «^mce«»lonl reglonall; Iclap; 
TOMP; p w o ^ ^ ^ Z S ^ S m M ; pubbllcU; «glstri, bolll e coneawlonl 
dtriWcMiMradlGM 

•uitaMduMi Inwf (eompiMl mUM da « * r i c r t > ; llor; I d ; Imposta patrlnionlo 

^ f t rg fB^wg^ j 
MlnMtWoltoH*Flnanx*,UtflclodlS«att«lc*,1>M. 

cale riforma del sistema risulla an
che evidente I'esigenza di realizza-
re un mutamento in senso federali-
sta dello Stato che comporti una 
forte autonomia delle istituzioni lo
cali nel reperimento delle risorse. E, 
sia chiaro, una riforma federalista 
non pud sommare altre imposte a 
quelle esistenti su scala nazionale e 
locale. Facciamo un esempio. Dare 
piu potere fiscale alia periferia si
gnifica non solo ridurre in misura 
equivalente il prelievo centrale ma 
anche ridefinire la struttura del pre
lievo locale: due sole imposte, lei e 
Irvap, potrebbero sostituire una 
molteplicita di contributi e di impo
ste centralie locali (contributi sani-
tari, tassa sulla salute, llor, Iciap, 
bolli auto e patente, varie altre im-
posizioni sull'auto, imposta di regi
stro sui trasferimenti immobiliari, 
ecc.). 

Con questa opcrazfoM >l »ot!tb-
be, stcondo te, icadere I sWtnu 
fiscale toNoiMIe per Mtlr 

Anche qui bisogna fare attenzione. 
Agire solo sulla quantiti e sulla 
qualita della pressione fiscale non 
e sufficiente ad aumentame la tol-
lerabilita. Le entrate servono a pro-
dune servizi: la parte piu rilevante 
della spesa pubblica, che in Italia 
se si considera al netto degli inte

rest sul debito e un po' inferiore al
ia media europea, e destinata a 
prestazioni sanitarie e previdenzia-
ii, istruzione, investimenti. Ma il fat-
to e che la qualita di questi servizi e 
spesso scadente. E questa e una 
delle cause non certo marginal! 
deli'attuale malessere fiscale Oc-
corre allora mettere avanti con for-
za il tema della riqualificazione del
la pubblica amministrazione e del
le sue relative prestazioni. E, da 
questo punto di vista, e evidente 
che le nostre posizioni sono molto 
lontane da quelle del centro-destra: 
Forza Italia vuole smantellare l'es-
senziale sistema di garanzie e strut-
hire pubbliche e Alleanza Naziona
le si propone di ereditare il sistema 
diclienteleedi potere costruito del
la Dc, anche reclutandone gli ele-
menti piu screditati. Sono oggi nel
la pubblica amministrazione sem-
pre piu numerosi i lavoratori che si 
sono stancati di essere indicati co
me parassiti e non solo sono dispo-
nibili alia riforma ma anzi la richie-
dono con forza. Sia il tema fiscale 
che quelto della riforma della pub
blica amministrazione sono dun
que temi che possono e debbono 
essere affrontati senza strumentali 
contrapposizioni tra lavoratori au
tonomi e dipendenti ma anzi co-

Indagine Unioncamere 

fl 22% delle medie e 
piccole aziende non trova 
lavoratori specializzati 
• ROMA. II 22% delle piccole e 
medie imprese italiane dichiara di 
aver trovato, negli ultimi tempi, dif-
ficolta a reperire mano d'opera 
specializzata. Di queste, il 35% sono 
aziende dei settore manifatturiero 
(14% le imprese commerciali). lo 
sostiene l'indagine «Barometro del
le imprese*, realizzata dall'Union-
camere e dall'lstituto Tagliacame 
su un campione di mille imprese, 
delcommercioedell'industria.con 
nonpiudi200addetti. 

Dall'indagine e emersoche nelle 
regioni del Nord Est un'azienda su 
tre (il 32,5%) ha difficolti nella ri-
cerca di manodopera. In quelle del 
Nord Ovest la percentuale e del 
2 5%, nelle regioni centrali scende al 
16,2% e in quelle mendionali al 
10,6% 

La ricerca evidenzia in particola
re la carenza, dichiarata dal 44% 
degli intervistati, di tecnici specia
lizzati. Queste figure sarebbero 
scarse nel 50% delle imprese indu
strial!. Per le aree meridional! emer
ge una acontenuta domanda di la
voratori generici, prossima alia sa-
turazione, a fronte di una richiesta 
di forza lavoro per funzioni medio 
alte che e invece allineata al resto 
delPaese(18%)». 

II mercato del lavoro si conferma 
ancora largamente «informal'x il 
contatto personate e il canale pre-
valente attraverso il quale te azien
de (62%) cercanonuovi dipenden
ti, mentre solo 1119% delle imprese 
ricorre agli uffici di collocamento. 

struendo, a partire da essi, un patto 
peril lavoro, loswluppo, idintti 

Ci sono altri versanti, oKre a quel-
lo fiscale, sui quad si nunHesta In 
questi ultimi tempi una forte tai-
sofierenu della categorie del la
voro autonomo. II conbwuto pre-
videnzUlt del 10% prevlsto dalta 
riforma delle pension!, ad esem
pio, o gli oneri prevtjtl dal recente 
decreto die adegua le norm* sulla 
sicurezu nei luoghi di lavoro. 

Si Per il pnmo problema, quello 
che nguarda il contnbuto previden-
ziale, bisogna premettere che esso 
non ha niente a che fare con arti
giani e commercianti e che la sua 
mtroduzione nasce dalla constata-
zione che si sono imposte negli ulti
mi anni tipologie lavorative che 
non sono ne lavoro subordinato ne 
lavoro autonomo classico. Riguar-
dano prevalentemente i giovani 
che sono sprowisti di qualsiasi tute-
lanormativa H10%intendeappun-
to fomire uno zoccolo minimo di 
tutela e di dintti, oggi concentrati 
sul lavoro dipendente, a centinaia 
di migliaia di questi giovani. £ m-
nanzitutto una questione di civilta. 
Questo contribute previdenziale 
compotta una controprestazione 
pensiomstica Nella fase di attua-
zione di questo principio si sono n-

Confosercmti: 
«Cento autobus 
In canto dtta»r 
carichl dl pratotta 

«Centoautobus in cento cWa»:e 
I'mlziattiacontaqualeU 
Confesercenti Intende richlamirt 
1'atttnzkmesiiltedlffkottadeHe 
pkcokemedle imprese 
commerdall«dovuteaHacresdta 
IncontroHata della grande 
disbibuzioiweadunsistenia fiscale 
iiH^ecompleiso».L'lnUalinsi 
svolgerall28iMnoposslMoein 
ognlcirttotiei anno minibus, carichl 
dimessaojichesarannodlsMbuIti 
nelle principal! plane e vie. Durante 
tesostt verranno ancheraccotte 
flrmeperUbloccoMenMledeHe 
Ikenzedllperesinwmwrcatieper 

fisi^.Fratealtre proposte dtfla 
Corn«sercenU:n>ndodisosttgnodl 
500 nWardi all'anno per tre anni, 
perlriundoproduttlvo dele piccole 
emedieMipYeiccoinmefdin, 
reooUmentazione dele vendue 
sottocosto;>eolizk>iwililclap, 
patrimonlale suHe pkcoklmpwue, 
tassasutapartrtaha.l'llor.tassa s 

salute; semptiftcazione fiscale e 
aboNzkmedelKaJstratoriiiicassa; 
federalisniofbcaleemodHkadeHe 
aliquote Irpef. 

scontrate tutta una serie di incon-
gruenze e di difficolta applicative 
che non possono essere risolte con 
il semplice decreto delegato. Ci vor-
ra qualche modifica legislativa. Per 
questo abbiamo chiesto una proro-
ga della scadenza. 

E per la skurena sul lavoro? 
Anche qui bisogna fare una pre
messa Non si pud mettere in di-
scussione la necessita di garantire 
la massima sicurezza sui post! di la
voro. Perd e un fatto che il decreto 
in discussione ha come riferimento 
I'impresa medio-grande e non Pirn-
presa diffusa presente largamente 
in Italia Sltrattainsostanzadimo-
difitare lanormativa percrinciliare 
lacertezza attuativa dell^otto diret-
tive europee alte quali il decreto ri-
sponde con le dimensioni delle im
prese e la natura dei rischi. Quindi, 
dove esistono alti rischi si deve su-
bito introdurre la nuova discipline 
dove le cose stanno diversamente 
si pud graduame I'attuazione in 
tempi congrui (sei mesi) per dare 
la possibility ad alcuni decreti at-
tuativi di semplificare le procedure 
per le piccole imprese. Al di sotto di 
unacertasogliadiaddetti (sette-ot-
to) si pud prevedere il sistema del-
1'autocertificazione dei rischi esi
stenti 

|R 

Ma quali caratteristiche deve avere 
il futuro lavoratore? Soprattutto at-
taccamentoall'azienda (36%). 

L'esigenza di un rapporto di la
voro meno vincolante per i'impre
sa, e quindi di maggiore flessibilita, 
e sentito maggiormente nelle im
prese manifatturiere (27% nspetto 
al 20% del commercio), soprattutto 
da quelle con caratteristiche di
mensional! piu elevate (33%contro 
22%): interessante, in generate, la 
disponibilita Verso il part time e al
tre forme di flessibilita dell'orario di 
lavoro (37% di disponibilita) 

La richiesta di saian d'ingresso e 
avanzata dal 28% degli intervistati, 
in particolare sono giudicati positi-
vamente da un terzo delle imprese 
meridionals La maggior parte delle 
aziende, inoitre, non intende con-
tribuire al finanziamento della qua-
lificazione professionale dei propn 
addetti: le nsposte negative (47%), 
hanno superato le positive (38%). 
Ma le aziende piu grandi nbaltano 
questo risultato con un 47% di favo-
revoli e un 40% di contran, confer-
mando cosl >una sensibilita _ si leg-
ge nella ricerca _ verso questa mo-
dalita di finanziamento gia larga
mente diffusa in altri Paesi euro-
pek 

Infine, dall'indagine si rileva che 
sono le imprese manifattunere 
(20%, contra il 13%) quelle che 
maggiormente auspicano «una po-
littca che agevoli la mobilita geo-
grafica dei lavoraton mediante stru-
mentiadeguatis 

In edieola e in libreria 

Saverio Tutino 

II Che in Bolivia 
Momoito dl un cranlsta 
\A vera storm della spedizione 
del Che in Bolivia 
nelle tcstimonianzc 
di un mviato dell'epoca 
I2H pjginc 

Robert Katz 

Morte a Roma 
II maeaacro della Foaaa AntaaUno 

Alia luce del nuovi eventi 
una patina dt storia 
per non dimenticare 

28K paninc 

P ier Pao lo Pasolini 

Le belle bandiere 
a cura di Gian C'arlo Ferretri 
I dialo^hi cli Pasolini con 1 suoi lectori: 
lettcre, vcrsi, polemiche, intcrvenu 
nel tlibattito 
politico e culturale 
584 pajimc 

Pictro Folena 

II tempo della giustizia 
Maglatratl a politic* nall'Kalla 
che cambia 
II upporto tra potere e cliritto: 
un'analiM efficaie c puntualc 
di una laeerante 
«anomalia ltalmnan 
112 pii|ilnu 



Vivere soli non e piu un problema. 

TELESALVALAVITA BEGHEHI 
Per chiedere soccorso basta 

premere un pulsante. 
Per molte persons ricevere 
subito un soccorso pud si-
gnificare avere salva la vita. 

Telesalvalavita Beghelli 
ti permette di chiedere 
aiuto direttamente, senza 
bisogno di sollevare la 
cornetta del telefono. 
In caso di bisogno, se ci si 
trova da soli o lontani dal 
telefono, basta premere il 
pulsante del piccolo tele-
comando e Telesalvalavita 
Beghelli mandera imme-
diatamente il messaggio di 

1 „ <$oeoorso " agli" 8 ' numeri 
telefonici di figli, parenti o 
amici scelti dall'utente e 
precedentemente memoriz-
zati sul combinatore telefo-
nico collegato al normale 
telefono di casa. Se al pri-
mo numero non risponde 
nessuno, sara chiamato 
automaticamente il secon-
do e cosi via. II primo a 
ricevere il messaggio di 
soccorso potra subito inter-
venire in aiuto. 

Tutti hanno bisogno di 
serenita, soprattutto all'in-
terno della loro casa, luogo 

s in cui molti trascorrono 
• 

! gran parte della giornata. 
\ Telesalvalavita Beghelli 
! e in grado di fornire aiuto e 

Telesalvalavita Beghelli e la straordinaria 
soluzione per sentirsi piu sicuri e meno 
soli: in caso di bisogno basta premere il 
pulsante del telecomando per chiedere 
automaticamente soccorso ad 
8 numeri telefonici di figli, 
parenti, vicini di casa o centri 
di assistenza 24 ore su 24. 

K" colle^abile anehe con le 
centrali operative IRKOS. 

sicurezza a tutti coloro che 
vivono soli: anziani, perso-
ne convalescenti, persone 
costrette per qualsiasi mo-
tivo ad una ridotta vita 
di reiazione. Inoltre, il pic
colo telecomando a distan-
za pud essere appeso al 
collo, tenuto in tasca o 
nel taschino della camicia, 

insomma sempre 
a portata di mano 
pronto per ogni 
situazione di emergenza. 
La grande novita che ren-
de Telesalvalavita Beghelli 
veramente straordinario, e 
rappresentata dal Dispositi-
vo Vivavoce che consente 
di parlare in diretta con chi 

risponde, senza muoversi 
dalla poltrona, dal letto o da 
dove ci si trova. 

Telesalvalavita Beghelli 
e il telecomando amico che 
si porta sempre con se per 
avere la sicurezza di non 
essere mai soli, in qualsia
si circostanza. Inoltre Tele
salvalavita Beghelli e una 
soluzione intelligente sia 
per chi ne ha bisogno che 
per chi gli vive accanto, 
perche non c'e regalo piu 
grande che poter essere 
raggiunti o raggiungere il 
proprio caro... premendo 
un semplice pulsante. Tele
salvalavita Beghelli lo puoi 
trovare nei negozi di elet-
trodomestici o materiale 
eletjrico. 

Per informazioni telefo-
na al Numero Verde. 

: 

Per informazioni: 
CHIAMATA GRATUITA 

167-011072 

Oppure presso i distributor/ in Italia; 

PIEMONTE-
VALLE D'AOSTA 

LIGUHIA 
LOMBARDIA 

TRENTINO ALTO ADIGE 
VEh'ETO-FRIULI 

EMILIA-ROMAGNA 

TOSCANA-UMBRIA 
ABRUZZO-MOLISE 

MARCHE 

LAZIO 

CAMPANIA 

PUGLIA BASILICATA 

CALABRIA 
SICILIA (onentale) 
SICILIA (occidentals) 
SARDEGNA 

Tel 011/59 56 96 
011/74 3919 

011/74 92 389 
010/52213 64 
02/48 400 802 
02/44 500 03 
02/4156 966 

030/2004 687 
0381/69 0182 
0471/27 04 54 
049/897 54 14 
0423/72 10 10 
0336/55 44 62 
0336/55 44 52 
0546/66 51 84 

Tel 055/30 8307/8/9 
Tel 085/4710 353 

085/64 441 
085/61 359 

085/8210851 
085/821 08 49 
0732/62 58 44 
06/55 61607 
06/788 6806 

081/75 96 455 
081/75 96 690 
080/50 22 012 
080/50 22 163 
0961/7718 26 
095/2123 33 

091/68 19 708 
070/223 17 

Tel 
Tel 

Tel 
Tel 

Tel 

Tel 

Tel 

Tel 

Tel 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 



... LE NDTIZIE 
FINO IN FONDO. 

Sto con chi 
ha scioperato 

C
AMPIVUOTI spalti deserti silen 
zio delle radio e delle tv e stata 
la domenica Senza calcio Per la 
prima volta i giocaton hanno de 
ciso di scioperare Ed 10 sono 

V B P d accordo con loro 6 una scella 
che jni senlo di condividere e intanto mi 
chledo come mal Campana non si e mosso 
di un dlto nonostante leassicuraztoni di Ma 
tarrese che almeno a parole e sia pure in n 
tardo, aveva accellato cam richiesla dell As 
snciazlone calciatori? Una possibile nsposla 
a quesla domanda e che, evidentemente 
Campana ed 1 giocaton non si fidano Setvi 
vano fatti chlarf ma la Federazione ha contt 
nuato ad adollare la polihca del nnvio del 
lasciar fart secondo me convinta che 1 cal 
uaton non avrebbero mal rischialo la pro 
pria tranquillity semplicemenle per chiedere 
II f ispetto di elementan prlncipi di giustizia e 
dl dlfesa delle fasce piu deboli della catego 
rla Come non credere alia buona fede di 
Vialli BftSomi Mine* Albertmi che pon 
avertdo certo bisogno di tivendicazioni eco-
nomiche per s* stessi si espongono alia d« , 
magogla facile dIHirta parte della stampa? 
Basti ad esempio «II Gio|male» di Beltn che ha 
rltenuto di «inlbrrnare correltamente» 1 citta 
dini ed I tilosi sui motivi di quesla difficile 
presa dl posizione pubbkando i guadagm 
delle «star« del calcto e sperando cost di fo 
rnentare la rabbis) ed il malcontento nei con
front! del calclatop Non distante in questo 
dall alteggiamento di alcune forze polluche 
che In questf glomi starmo cavalcando a fini 
elettorail la protesta fiscale Sono convinto 
che anche grazie all attegglamento di un al 
tra parte della starhpa la gente capira che 
questo non * Uno scippera per pochi prlvile 
giatl ma uno sclopero per tUtti quel calcialo 
rl con stipendl da 1500 000 lire al mese (e 
non sono pochi) che non hanno neanche 
potuto riscuotere a causa del fallimento del 
ie society dlappartenenza Anche seoraMa-
tarrese si dichiara disppsto a soddisfare Ie rl 
chleste dell Ale viene da chledersi come 
mal non ha fatto nulla per evltare che la si 
tuazione precipllasse E come mal ilsottose 
gretario Cardla si occapa solo adesso della 
difficile questlonevisto che avrebbe potuto 
offrlre la sua medlazione gia tin mese fa 
quando lo sclopero fu annunciate? 

Inflneunaproposta Visto che saraneces-
sario modificare Ie leggi istitutive degli organ! 
dl govemo del calcio per dare la rappresen 
tanza all Aic all interno del Coosiglio federa 
le perchenonapprofittamepermtrodurreil 
principle delta non rleleggibilita alia presi 
denza del Corn e della Federazione per pift 
dl due mandati? Sarebbe II modo migliore 
credo per evltare che gli organ! di gestione 
dello sport contlnuino ad essere cental di pr> 
(era SQttopOsti a tutti i giochi tlpic! della peg 
glare politlca 

tmmz ^'-^sV'C? 
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Niente partite, s'attenuano le polemiche sull'agitazione dei giocaton 

Tranquilli senza adcio 
STADIDKSERTI. Alleore 15diien,il 
fischio di inizio delle partite e stato dato solo sui 
campidellaC2 Lesquadre della quartasene 
sono state Ie umche a scendere in campo nel 
giomo del pnmo sciopero pallonaro Una 
gtomata che e trascorsa senza polemiche 
L'umco commento 6 stato quello della Fissc, 
un'associazione di tifosi «Se si continuera a non 
avere nspetto di chi paga, presto sciopereremo 
noi» 

L'ALTRADOMENICA. Ienc'echinone 
nuscito a stare lontano dallo stadio Si parla degli 
addetti ai lavon per eccellenza I giomalisti 
radiofontci Bruno Gentili, per esempio, ha 
organizzato un simpatico scherzo Ha mandate 
in onda un collegamento dall'Olimpico con 
tanto di lnterviste a Signon, Matarrese, ecc Un 
gioco, visto che si trattava di un imitatore 

<8S*^utMtf»e*>^« 

II Genoa 
vince il torneo 
anglo-italiano 

MENODISETTEMINUTI. Menodi7 
mmuti sono bastati a Tyson per mettere ko 
(tecnico) Frank Bruno e nconquistare cost il 
titolo Wbc per i pesi massimi A Las Vegas, «Iron 
Mike» e partito all'assalto e quando non erano 
passati 50 second) dal terzo gong, il 
ventinovenne inglese s'e ntrovato alle corde Bel 
gestodi Tyson eandatoaconfortarelo 
sconfitto 

TOTIPMILIARDARIO. Vincita record al 
Totip (propnonella domenica senza 
Totocakio) Un superfortunato giocatore di 
Tonno ha mfatti centrato tutti l pronostict, 
incassando la cifra di 4 mihardi e 900 mila lire II 
fortunato ha giocato un sistema integrate da 576 
colonne, pagando 460 mila lire In questo modo 
oltre al 14 ha anche incassato la vincita di un 12, 
di 10 schedme d a l l e quarantatre da 10 

Jim Harrison 

LUPO 
L'autobiografia 

di un'America eccessiva, 
innocente, perversa. 

Un "road movie" 
contro i miti 

della natura e del viaggio 

Einstein, genio invenduto 

Era docente a Siena 

Morto Gallerano 
storico 
del Novecento 
E morto lo stonco Nicola Gallerano 
Docente all'Universita di Siena, aveva 
dedicate i suoi studi alia stona e alia 
stonografia della sinistra italiana del 
Novecento Collaboratore de IVnita, 
membro della direzione di «Passato 

j e presents e di «1 viaggi di Erodoto», 
il suo libro piii importante resta «Sul 
Pci» scntto con Marcello Flores 

M.HONU OJJOHOHI APAGINA1 

Nuove tendenze 

In Italia sbarca 
il romanzo 
degli irlandesi 
Nella letteraturajdj |jngua, jnglese gli 
scfStton irlandesi rappresenfanp una 
delle maggion novita Elecaseeditn-
ci italiane si sono messe a caccia di 
testi da tradurre Ed ecco Guanda 
proporre Roddy Doyle mentre Gar-
zanti pubblica Patnck McCabe e ora 
da alle stampe Ripley Bogle di 
McLiam Wilson Londra raccontata 
da un homeless 

Nei cinema di New York 

Gay e lesbiche 
Documentario 
da Oscar 
Successo Usa per il remake del Viztet-
to firmato Nichols e per il documen-
tano candidate all'Oscar The Cellu
loid Closet che analizza tutti gli ste-
reotipi hollywoodiani sui gay 

A.VHMZIA A.MLUXIO 

L Pagme 214, Lire 24.000 

Baldini&Castoldi i 

A LBERT EINSTEIN non fa piu casset 
la Sotheby s sperava di ncavare 4 
forse addmttura 6 miliont di dollan 

dalla vendita all asta di un ingiallito e lun 

?o manoscntto scientifico del piu famoso 
e del piu grander fisico di questo seco 

10 Ma len a New York nessuno ha alzato 
la mano per nlanciare oltre 13 3 miliom di 
dollan (poco piu di 5 mihardi di lire), 
giudicati insufficient! dal battitore David 
Redden L asta e stata interrotta malgra 
do la base minima di 2 miliom di dollan 
fosse stata superata Cos! il manoscntto & 
andato invenduto 

Come mai visto che appena 9 anni fa 
nel 1987 quelle medeslme paginettever 
gate di pugno da Einstein nel 1912 aveva 
no battuto ogni record per 1 acquisto di 
uno scritto a mano in America? 

La rlsposta probabilmente va ncerca 
ta solo nelle mutevoli e imprevedibili 
oscillazioni dei costi (e/del gusto) del 
mercato Ed 6 inutile tarsi domande E 
inutile per esempio chledersi se a dare 
un buco alia vendita all incanto sla stata 
unaqualche piu o meno sofisticata ana 
lisi storlca del manoscritto £ vero quelle 
pagme in tedesco piene zeppe di formule 

pirraoonaco 
e di correzioni non documentano una 
delle conquiste paradigmatiche del genio 
di Einstein Ma sono come dire «solo» un 
documento di transizione La sofferta 
transizione dalla teoria della relativita n 
stretta elaborata nel 1905 e la teoria del 
la relativita generate elaborata nel 1915 
II manoscritto redatto tra Zurigo e Praga 
dal 1911 al 1912 testimoma i pnmi sforzi 
effettuati da Einstein per estendere ml 
principio di relativita anche a sistemi ac 
celerati I uno rispetto all altro» Insomma 
per estendere a sistemi gravitazionali e 
dare un carattere dl generality a quel 
principio valido per sistemi dotati di moto 
relative) umforme da cut pure discendo 
no 1 equrvalenza tra materia ed energia 
1 invalicabilita della velocita della luce e 
1 abbandono del concetti newtomani di 
spazio e tempo assoluti Einstein formule 
ra la teoria della relativita generate, da cui 
discende tra I altro la curvatura dello spa 
zio tempo prodotta dal campo gravitazio 
nale nel 1915 Ma e proprio tra il 1911 e il 
1912 che mizia a pensare come "include 
re la gravity nella relativita nstretta» 

II manoscntto di Einstein battuto da So 
theby s e solo uno dei suoi pnmi tentativi 
di giungere alia relativita generate Ed e 
destinato a restate inedito Doveva infat 
ti essere pubblicato nel qumto volume 
del "Manuale di radiologia» di Erich Marx 
Ma la pnma guerra mondiale interviene 
prima che I operazione editonale possa 
andare in porto Quando Marx nprende 1 
contatti per la pubblicazione nel 1922 
Einstein ha gia elaborato la versione cor 
retta della relativita generate La pubbli 
cazione anche nelaborata del mano 
scritto equindi Inutile 

Insomma quel manoscntto ha un 
grande interesse per gli stonci della fisica 
Interessati a capire come Einstein sia 
giunto alia relativita generate Ma non 
contiene alcun elemento che possa sti 
molare 1 immaainario del grande pubbli 
co E neppure 1 immaginano di uno del 
ncchi clienti di Sotheby s Che senso ha 
"investors nella scienza» e spendere «solo 
4 miliom di dollan per un manoscntto di 
Einstein dopo che Bill Gates, il genio del 
software ne ha speso 30 8 miliom per as 
sicurarsi 1 codici di Leonardo e I attenzio 
ne dei media? 

PATRICIA 
CORNWELL 
LA 
DEI 

FA6BRICA 
CORPI 

Ad ogni nuovo libro 
il blsturl dl Kay Scarpetta 

6 sempre piu affllato. 

MONDADORI 



IL FATTO. E morto Nicola Gallerano, docente e studioso della sinistra italiana del '900 

Tutta una vita spesa 
tra etica e rigore 

E DIFFICILE, PER CHI I'ha conosciuto bene, ricordare e disttnguere 1 
tratti salienti di Gallerano come storico e i caratteri principal! di Ni
cola come persona.Se dovessi riassumerii, indicherei come prin

cipal! I'ironia e il perfezionismo: la capacita di ridimensionare e ridimen-
sionarsi, di prendere le distanze da enlusiasmi eccessivi, fiducie esagera-
te, credenze diffuse e condivise che continuavano a sbalordirlo (a dispet-
to dall'acutissima capacita di «contestualizzazione» cui l'aveva abituato il 
mestiere di storico); il senso di responsabilita nelle grandi come nelle 
piccoie cose, la voionta di affronlarle senza risparmiarsi intellettualmen-
te, senza compiere gerarchie d'importanza o d'immagine, come troppo 
spesso gli capitava di vedere e stigmatizzare in colleghi e a volte anche in 
amiciecompagni. 

Nicola era ben consapevole dei limiti oggettivi del lavoro dello stori
co: di quanta fosse difficile far diventare senso comune i risultati di una ri-
cerca che non fosse ne consolatoria ne alia moda ma vqlesse invece in-
terrogare, scuotere, sollevare dubbi e alimentare crioche. Era altrettanto 
consapevole dei limiti dell'insegnamento universitario, tanto pubblica-
mente e inutilmente discusso quanto spesso dai medesimi maitres a pen-
ser snobbato e ignorato nei suoi quotidian! e concreti risvolti. Malgrado 
cio, o torse proprio per questo, era proprio il ruolo pubblico dello storico 
quello che gli stava maggiormente a cuore, Non solo come campo di ri-
flessione teorica e ambito di discussione metodologica (dove pure, cc-
corre riconoscerlo, non aveva rival! in Italia: dove era stato tra i primi e 
certamente il piu acuto nell'individuare le coordinate di quell'iuso pub
blico .della storia. cui aveva dedicate I'ultima sua fatica pubblicata). Ma 
soprattutto come scelta professionale e etica al tempo stesso, l'uinica ca-
pace di dare ancora un senso <polinco» (ma lortemente antiideologico) 
all'occuparsi della diffusione del 
passato e un significato morale alia 
produzione intellettuale di intepre-
tazioni, miti, credenze! giudizi sto-
ricl di cui neppure le societa post-
moderne cosl sfacciatamente ap-
piattute sul presente possono fare 
ameno. 

Era per questo che Nicola, ac-
canlo all'lnsegnamento nell'uni-
verslta di Siena, alia direzione del-
I'lreifar (Istituto romano per la sto-
lia d'ltalia dal lascismo alia resi-
stenza), alia prcsenza autorevole 
in riviste come -Passato e presente* 
e «1 viaggl di Erodotoo, continuava 
Infaticabilmente a tenere lezioni e 
corsl di aggiomamento, interventi 
in conveghiB ctBtributi im rtvtsteo'; 

alia radldycercarido "di coniugare 
la ricerca piu approfondita cori la 
divulgazione d'alto livello e un la
voro dldattico di grande respiro. 

Mi si penpetta di ricordare, pro
prio per quest'ultlmo punto, un la
voro che, come altri, mi vide colla
borate con Nicola: la Intraduzione 
alb sloriogmfia contemporanea 
pubblicata recentemente da Bruno 
Mondadori e rivolta agii student) 
universltari, Non e certame.nteper 
omoggk) o amicizia, ma per rispet-
to dl quella verita che Nicola cerca-
va nella storia come nella vita, che 
devo riconoscere a lui soprattutto il 
merito dl un rigore e di un'inces-
sante splnta al miglloramento che 
ha teso ii nostro lavoro comune 
(cxome anche quello sulla storia 
del Pci) tahto migllore di quanto 
sarebbe dipeso solamenle da me. 
Eppure, a chi I'ha conosciuto, la 
sua umanlta manchera assai di piu 
che noh la sua non comune pro-
fesslonalita, 

LiMbiimdill'VIHCangratwiMra,iwidicembMilel!S6 

La necessita della storia 
6 morto nella serata di ieri l'altro lo storico Nicola Galle
rano, Docente di storia contemporanea all'universita di 
Siena, aveva dedicate i suoi studi, in modo particolare, 
alia storia e alia storiografia della sinistra italiana del 
Novecento. Collaboratore de «l'Unita», membro della 
direzione di «Passato e presenter e di «I viaggi di Erodo-
to», il suoliftro piu irnportahte resta'»SulP«?f»scrittoTiel' 
1992perilMulinoconMarCelloFlores: ' '!"' 

• Nicola Gallerano si era affer-
matocome storico dell'Italia du-

. rante la seconda guerra mondiale 
(in particolare del Mezzogiorno in 
queil'epoca), prendendo parte a 
due opere collettive che rappre-
sentarono una svolta fortemente 
innovativa negli studi del settore. 

HSudellfatcitmo 
11 primo, intitolato L'ltalia dei 

quarantacinque giomi, un volume 
dedicate al travaglio del paese du
rante il Badoglio, fra il 25 luglio e 
l'8 settembre del 1943, scritto in 
collaborazione con Luigi Ganapini 
e Massimo Legnani, use) nel 1969. 
II secondo, Operai e contadini nella 
crisi italiana del '43/ '44 fu pubbli-
cato da Feltrinelli cinque anni do-

po e contiene un saggio dedicato 
al tema della disgregazione delle 
basi di massa del regime fascista 
nel Sud d'ltalia. Quest'ultimo libra, 
di cui Gallerano scrisse anche l'in-
troduzione, costitui I'importante 
tentative) di sposater la riflessione 
sulla Resistenza dalla storia politi-
ca e dall'ottica celebrativa alia sto
ria sociale, all'analisi dei ceti e del
le classi social! come soggetti meri-
tevoli di considerazione propria: 
un progetto al tempo stesso ambi-
zioso e innovativo, per 1'epoca. 

Alia attivita analitica e divulgati-
va, Gallerano ha sempre affiancato 
quella di docente universitario, cui 
pure riservava enorme spazio e 
considerazione. Dopo aver inse-
gnato «Teoria e storia della storio

grafia neil'eta contemporanea" pri
ma a Sassari e poi a Trieste, era sta
to traferito all'universita di Siena, 
dove teneva la cattedra di "Storia 
contemporanea". Nella sua funzio-
ne «pubblica> di storico, poi, Galle
rano era presidente dell'lrsifar 
(Istituto romano per la storia d'lta
lia dal fascismo alia Resistenza) e 
consigliere' dell'istituto nazionale 
per la storia del Movimento di libe-
razione in Italia. Ma pure la attivita 
pubblicistica era significativa; infat-
ti, era membro della direzione del
le riviste Passato e presente e / oiag-
gidiErodoto, nonche membro del 
comitate di redazione di Movimen
to operaio e socialista (divenuta 
poi Ventesimo secold). 

La sinistra nel 1956 
In margine a questa attivita, nel 

1987 con Massimo Inardi aveva cu-
rato il numero monografico di 
•Problemi del socialismo» dedicato 
alio spinoso tema // '56 e la sinistra 
italiana Un'occasione mancata?, 
pubblicazione che provoco non 
poche polemiche dentro al Pci del-
l'epoca, ancora non in via di tra-
sformazione. E del resto alio stesso 
Pci Gallerano ha dedicato il suo li
bra che forse rimarra come piu sin-
gificativo: Sul Pci. Un'interpretazio-

ne storica, sorta di storia del partita 
comunista alia luce della sua stes-
sa fine e della successiva nascista 
del Pds, scritta come Marcello Flo-
res nel 1992 e pubblicata da II Mu-
lino. 

La sua attivita scienrifica lo ave
va condotto piu volte negli StaH 

I'azione di pungolo critico svolta 
da Habermas). In questo ambito, 
Gallerano aveva organizzato nello 
scorso ottobre a Roma un impor-
tante convegno intemazionale sul 
tema La Resistenza fra storia e me-
moria. 11 problema del rapporto 
con la «memoria» storica, infatti, e 

Uniti.alla'ricerea'dellayoeumerft^'itato sempre al'ceritro delle sue1 

zione realita alia guerra e al dopo- analisi: sia dal punto di vista della. 
guerra in Italia, cohvintb corri'era «necessita della storia* da! punto di. 
che anche gli archrvi statunitensi 
potessero conservare informazioni 
important! sulla vita della sinistra 
italiana degli anni Quaranta e Cin-
quanta. 

Tra i numerosi convegni pro-
mossi e organizzati di Gallerano, 
poi, vale la pena ricordare almeno 
quello su «L altro dopoguerra. Ro
ma e il Sud 1043/1945 di cui aveva 
curate, anche gli atti, usciti nel 1985 
per Franco Angeli. 

Negli ultimi anni, Gallerano si 
era interessato al tema dell'iuso 
pubblico della storia», di quella 
contemporanea in particolare, e 
all'utilizzazione della storia ai fini 
della lotta politica, tentando di im-
porre anche in Italia un delicate- ar-
gomento gia da anni al centra del
la piu accorta riflessione storica e 
filosofica in molti paesi europei e 
soprattutto in Germania (grazie at-

vista etico e politico per la societa, 
sia dal versante della metodologia. 

TrareaKaememorla 
Piu che di raccontare il passato, 

Gallerano si preoccupava di capire 
come analizzare la storia e quindi 
di novate un rapporto corretto fra 
realtaernemoria. 

Per questo motive., dunque, ha 
sempre mantenuto vive e parallele 
le sue peculiarita di storico «pubbli-
co> e di docente, trovando il punto 
di mediazione nella necessita di 
dar corpo a una divulgazione alta e 
assai motivata eticamente. E forse 
proprio in risposta a questa esigen-
za rimarra come suo testamento 
teorico e pratico \'Intraduzione alia 
storia contemporanea scritta in col
laborazione con Marcello Flores e 
uscita proprio in questi giorni da 
Bruno Mondadori. 

• Da sempre apprezzata, la grafi
ca kllngeriana fece scrivere a De 
Chirico nel 1920, in morte dell'arti. 
sta, un encomio entusiasta, dove 
questi emergeva come rf'artista 
modemo per eccellenza». Della 
modemita, Klingervive fino in fon-
do la condizione d'essere un epi-
gono, quella che Baudelaire aveva 
gia definite la cultura dell'ablto ne-
ro, dell'essere in perpetuo vestiti a 
lutto per un soprawenuto e inelu-
dlblle sradicamento. Gravato dalle 
molteplici suggestion! di una tradi-
zione filosofica, letteraria, figurati-
va, ormal prosslma a estenuarsi 
per poi essere csautorata dalle 
avanguardie, Winger, fin dal pro
prio lmmaginario e poi nella stessa 
prassi esecuttva, contamina le font! 
piu disparate in un ibrido montag-
gio delle citazionl, in una, a volte 
vertiginosa, contiguita di fantasie 
surreal! e di prosaico verismo. Col 
senno di poi, potremmo piuttosto 
deflnirlo un postmodemo, per le 
patenti dlssonanze, dalle aporie di 
senso alle incompatibilita linguisti-
che, che II suo censimento reperto-
rlale di fine secolo introduce entro 
Ireglstriflgurativi, 

Nel suoi quadri, i nudi risaltano 
dl un aggetto scultoreo, segnati dal 
canone della classics e del tiroci-
nio aocademico, ma sono costruiti 
per ombre vivacemente colorate, 
memori della luminosity e fluidita 
tutta e solo pittorica degli impres
sionist!. Le sue sculture policrome, 
per II reallstlco, mlmetlco, accosta-
mento dl dlversi materlali, fino al-
i'lmpiego delle ambre per gli oc-
chi, acquislscono una sorta di at-

LA MOSTRA. A Ferrara una grande retrospettiva del pittore e scultore tedesco 

Max Klinger e 1'intuizione deU'arte atonale 

RIVISTE 

«Mano» 
Tra fumetti 
e disegni 

RENATO PALLAVICINI 

• Una rivista fatta a mano: scritti, 
disegni, fumetti. Ecco Mano qua-
drimestrale diretto da Sefano Ricci 
e Maria Giovanna Anceschi, corag-
gioso tentativo che esce in libreria 
in questi giorni e che e stato pre-
sentato in anteprima alia recente 
rassegna di «Treviso Comics». Ma 
non aspettatevi la tardizionale rivi
sta a fumetti, anche se i fumetti so
no larga parte di questa rivista. Ma
no ha piuttosto le caratteristiche, 
grafiche e redazionali, della rivista 
di cultura; di quelle che si facevano 
una volta, un po' raffinate e un po' 
d'avanguardia (ricordate la mitica 
Marcatref). «Non abbiamo disegni 
redazionali prestabiliti - spiega 
Stefano Ricci - semplicemente fac-
ciamo una rivista perche ci sembra 
ci sia una ragione per farla. Partia-
mo dai materiali, senza gerarchie 
prestabilite>. 

E allora vediamoli i materiali di 
questo primo fascicolo (numero 1, 
marzo 1996, lire 23.000), fumetti, 
scritti e disegni che mettono al cen
tra proprio il disegno, visto come 
momenta fondante del progetto o 
come luogo della compresenza di 
different! pratiche. E cosi che pos-
siamo trovare Alfred Kubin che in 
alcune pagine della sua autobio-
grafia ci ricorda 1'incontro con i di
segni di Winger; accanto agli scritti 
di Antonin Attaud su Balthus, di cui 
la rivista pubblica alcuni straordi-
nari disegni che il pittore fece per 
Cime tempestose, e ancora pagine 
di Diane Arbus e Gerard Mace. 

Passando ai fumetti, troviamo i 
nomi e i disegni di Igort, di Lorenzo 
Mattotti e Jerry Kramsky (un Mat-
totti alia Grosz), quelli di Gabriella 
Giandelli e Lilia Ambrosi, di Fran-
cesca Ghermandi e Massimo Se-
meraro; e ancora Stefano Ricci, as-
sieme a Philippe de Pierpont (u)ia 
storia narratS irt tavole di un #ial& " 
rico bianco e nero espressiohista1), 
Jacques Faton, Onze e Franceses' 
Astori (al loro esordio come fu-
mettisti), e due reportage graffci 
dalla Jugoslavia di Alexandar Zo-
graf e Jacques Faton. Dal disegno 
al segno in movimento: owero dal-
lo storyboard al film. Thierry 
Groensteen intervista due registi vi-
sionari come Terry Gilliam e Peter 
Greenaway, mentre alcune tavole 
di Gianluigi Toccafondo ci mostra-
no in anteprima un assaggio del 
suo Pinocchio a disegni animati. 

Mano dedichera una particolare 
attenzione anche alia produzione 
per bambini e lo fa gia in questo 
primo numero con alcune pagine 
tratte da Ounce dice trice, una serie 
di esilaranti giochi di parole di Ala-
stair Reid, illustrati splendidamente 
da Ben Shahn, e con un racconto 
di Osip Mandel'stam. Tie numeri 
all'anno (di cui uno monografk 
co), sostenuti da un alto livello 
qualitative dei contenuti, e dell'im-
pagnazione. Un tentativo raro e co-
raggioso nel panorama delle riviste 
italiane, che tra l'altro ha il pregio 
di fornire un'ottima porta d'ingres-
so per potenziali lettori di fumetti 
(almeno quelli d'autore) che oggi 
non lo sono ancora. 

La piu estesa retrospettiva dedicata alio scultore, pittore 
e incisore tedesco Max Klinger (1857-1920) allestita 
fuori dalla Germania e aperta a Ferrara, al Palazzo dei 
Diamanti, dove restera aperta fino al 16 giugno. Curata 
da Beatrice Buscaroli, della Civica galleria d'arte mo-
dema, con il concorso del Museo delle Belle Arti di Li-
psia, presenta al pubblico una significativa selezione di 
quadri, bozzetti e sculture, piu l'intera opera grafica. 

tua.e presenza, altrimenti estranea 
alia sublimata tipizzazione della 
statuaria. Klinger lavora all'insegna 
del Gesamtkunstwerk o opera d'ar
te totale, auspicata da Richard Wa
gner come risolutiva, una volta ri-
scontrato il fatto che i dtversi generi 
artistici, arrivati al limite delle pro-
prie risorse, gravitano in reciproca 
attrazione, fino a una confluenza 
cheesintesinell'unita. 

LarlearcaMI'iitopla 
Ma, nei suoi esiti, l'opera kllnge

riana tradisce la carica utopica, se 
non velleitaria, del mito del Ge
samtkunstwerk Se il termine di pa-
ragone propostosi dall'artista - ap
passionato cultore di musica - era 
il polifonico sinfonismo di Beetho
ven, Schumann, Brahms, tutti ispi-
ralori o soggetti delle sue opere piu 

alte, in realta, ii suo lavoro anticipa, 
sul piano figurative, le discrasie 
espressive dell'ormai prossima 
musica atonale. 

Diverso e il discorso per \'opus 
incisorio, dove I'esercizio alia con-
traddizione appare perseguito dal
l'artista con awertita intenzionali-
ta. Indipendente dal canone della 
bellezza, vincolante per quell'arte 
di corpi in piena luce, che per Klin
ger e la pittura, alia grafica e con-
cesso di spaziare nei lati oscuri e 
inquietanti della psiche e di definir-
si un'arte di pensiero, nei termini di 
una sua genesi dalla piu privata, 
quasi rlmossa, soggettivU4 dell'arti-
sta. Lo stesso spazio ristretto del fo-
glio inciso costringe il fluire delle 
associazioni a irrazionali accosta-
menti di grandezze o a brusche ce-
sure e sovrapposizioni di tempi, 

conferendo al processo dell'imma-
ginazione, qui trasposto in figura, 
un'tnedita pregnanza. Confessione 
autobiografica, come nel caso del
la surreale Parafrasi sulritrovamen-
to di un guanto, oppure scaturita 
dall'assidua lettura di Schope
nhauer e Nietzsche nella serie Del
ia Morte, la Griffelkunst dovrebbe 
innescare nell'osservatore una re-
cezione attiva e imprevedibili inte-
grazioni di senso. Eppure, la for-
mazione in clima positivista di 
Klinger, evidente nei primi cicli gra-
fici, ispirati dalla denuncia sociale 
dei romanzi di Zola, runziona da 
zavorra che, sostanzialmente, con-
tinua a invischiarlo nel naturalismo 
descrittivo proprio dell'incisione 
letteraria dell'epoca. 

La scrrttura del slmbolo 
Ne consegue una scrittura del 

simbolo cosl nitida, da compro-
mettere la valenza di indefinita 
suggestione altrimenti assegnata al 
discorso metaforico nell'arte di un 
Redon, precedente a lui noto, per il 
lungo soggiomo a Parigi negli anni 
'80. 

L'esperienza delle opere di Klin
ger, cosl come e riproposta dalla 
mostra di Fenara, con 1'affiancare 
alia piu nota produzione incisoria, 
opere di uguale impegnocontenu-
tistico quali il trittico della Crocihs-

sione o il bozzetto per il Cristo nel-
I'Olimpo, conduce allora a riflette-
re sulle differenze di recezione del 
rapporto testo/immagine a secon
da delle culture cui appartiene il ri-
guardante. L'innegabile spiazza-
mento testimoniato dai contempo-
ranei o tuttora provato davanti a 
molte opere di Klinger si colora di 
diverse ragioni. Per uno sguardo at-
tuale, formatosi attraverso la rinun-
cia al senso comune avanzata da 
avanguardie figurative quali la me-
tafisica e il surrealismo, l'imbaraz-
zo proviene dal fatto che Tenigma-
ticita klingeriana sia solo la pelle di 
un racconto svelato come coeren-
te e ragionevole, una volta che se 
ne rintracci il programma, 1'iniziale 
sceneggiatura. II disagio del pub
blico coevo derivava, piuttosto, dal 
non riuscire a ricondurre le inven-
zioni iconografiche deli'artista a un 
assuefatto canone compositivo o 
all'ordine del condiviso argomen-
tare logico concettuale, e di awer-
tire, quindi, la necessita del ricorso 
a un teste esplicativo. Lo stesso 
Brahms descriveva a Clara Schu
mann la serie della Brahmsphanta-
sie, appena ricevuta in dono dal
l'artista, come una suggestiva fan
tasia condotta sopra i propri Lie-
der, ma necessitante di una qual-
che spiegazione per poter essere 
decifrata nei suoi nessi di senso. 
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EMIGRANTI. Storia di Amady, ragazza marocchina che vive in una Roma piena di sotterranei pregiudizi 

• Quel venerdl di tie anni fa 
Amady J. per tutta la lezione guar-
dola vetrata picchiettata dalla 
pioggia. Alia fine dell'ora 1'inse-
gnante di matematica, prima di 
congedarsi, le si awieind «Che c'e 
Amady? Non stai bene?.,.». La ra-
gazzina fece di si con ll capo, poi 
scoppio a piangere e corse \ia dal-
I'aula. Si levo un brusio generale 
fra i ragazzi. L'insegnante chiese 
spiegazioni a Marco, il suo vicino 
di banco. Quello alzd le spalle. Al
tera si rivolse a tutta la scolaresca: 
•Che cos'ha Amady?... Sapete 
niente?», 

U risposta negativa fu unanime. 
E tuttavia il professor Marcelli ave-
va notato un gruppo di ragazzine 
nelle prime file che non si erano 
associate al coro di no, scambian-
dosi sguardi allarmali e comment! 
a bassa voce. L'insegnante, scuro 
in volto, uscl. Scese di corsa lega
te e s'aflaccld nel cortile. C'erano 
soltanto due operai che stuccava-
no una parete del portico. Si spinse 
lino all'androne dell'ingresso, de-
serto. Chiese al portiere, ai due bi-
delli del piano. Niente, nessuno I'a-
veva vista. Penso allora di awisare 
II preside, poi cambid idea. Risalt 
velocemente le scale e fece un so-
pralluogo nei bagni femminili. Tut-
te |e porte della toilette erano aper-
te, tranne una. «Amady, Amady'» 
disse ad alta voce. S'accostd. Al di 
la si sentivano dei singhiozzi soffo-
cati: «Amady, Amady, che cos'hai, 
escifuori!». 

Oil occMftonfldl pianto 
Cl voile del tempo per convin-

cerla. La ragazzina venne fuori con 
gli occhl gonl'i di pianto e i capelli 
tutti scarmigliati. «Allora, che co
s'hai?', *M'hanno detto, m'hanno 
detto,„», «Forza, paria, mica ti man-
glo!», "Marisa Longhi, Paola Stafog-
gla, oggi in pullrnan m'hanno det
to Non riusciva a pronunciare 
queH'insulto, le si intasava in gola, 
Imporporandole tutta la faccia dal-
I'onta. «Allora, parla, che ti hanno 
detto?». Dopo un ennesimo sfogo 
di pianto, finalmente Amady vuoto 
II sacco. «Mi hanno detto sporca 
marocchlnai sporca flglia di vu' 
cumpral... Mio padre non lo fa piu 
II vu' cumpra, non lo fa pift,.». Mar
celli atteggifi il volto a dn rlsolino 
nervosa'. ' 

La ragazzina lo guardava dritta 
negli occhi e il suo sguardo smarri-
to diventava via via piu diffidente a 
mlsura che i secondi passavano e 
quel sorrisetto perdurava. Poi Mar
celli prese a fare avanti e indietro 
per II bagno, battendo nervosa-
mente i tacchi sul pavimento. La 
sua mente rimasticavadei pensieri 
che gli corrugavano la fronte e gll 
alteravano i Hneamenti in una 
smorfla come di ribrezzo. Si fermd, 
gett6 uno sguardo alio specchio 
del lavabo, che rimandava la sua 
faccia contratta, ricoperta da una 
barberta chiara d'una settimana, e 
nell'angoto 1'intera figura di quella 
ragazzina accucciata per terra e 
ancora scossa dai singhiozzi. Le si 
ayvicinfc, le carezz6 il capo, le sor-
rlse: «Bene, - disse poi con fare vo-
iitivo, prendendola per un braccio, 
- andiamo in classe, vieni!». La ra
gazzina si Iasci6 trascinare nell'au-
|a, dove era appena entrata la pro-
fessoressa dl italiano della secon-
da ora. 1 due docenti si salutarono, 
poi Marcelli disse ad alta voce: «Mi 
scusl, professoressa, lechiedo due 
mlnutl soltanto..,*. Quella annul in-
comprensiva e lui si piazzo dmanzi 
alia scolaresca nello smilzo spazio 
compreso fra la predella della cat-
tedra e le due colonne di banchi. 

Mortaal02annl 
ElsaOIMeri 
Sangiacomo 
vedova di Resplghi 
t morta (all aara • Roma B n 
QJMari Sanflacomo, la vadova dal 
maaitro Ottorlno Raaplghl, che ha 
attravareatounaacolodutorta 
rttNanas avava 102 annl. 
Avava apoaato il compoaltora 
botofliwH,dl qulndisl annl pia 
amlano dl M , ml U U , quanooara 

Compoattrica a eantanta, Elia 
OHvkNl Sanflacomo avava avolto 
toumaai coma mazzo soprano 
ancna con II mairto a tnm 
lavorato lino al i860, quando 
dacha dl rWraril dalla camera. 
£ atata aneha autrlea dl opara a dl 
una Mografla dal martto, motto 
nall'aprlle dal 1936 a Roma, 
IhinaralldieiaaOIMart 
Sanflacomo al avolgaranno 
martad) proaalmo nalla chleaa dl 
Santa Maria dal Popolo, la ateaaa 
dova aaasant'annl la vennaro 
oalabratalaataqiiladai 
Oompoattore. 

Stefano Montesi 

La figlia del «vu' cumpra» 
Storia di Amady, ragazza «uguale» a tutte le 
sue amiche che per sentirsi «uguale» a tutte le 
sue amiche deve rinunciare alleorlgini. Storia 
di una ragazza marocchina in una Roma perva-
sa di sotterranei pregiudizi. 

ANDREA C A M M M O 

Amady era al suo fianco e guarda
va in terra, immusonita, il volto in-
sozzato dal pianto: «Si alzino Paola 
Stafoggia e Marisa Longhi, per fa-
vore», ordin&. Erano le due ragazzi
ne del primo banco, una cicciottel-
la bruna, con la faccia da roditore; 
I'altra allampanata, alta, rossa di 
capelli e di camagione, il viso ma-
gro punteggiato di efelidi. Marcelli 
si rivolse a quest'ultima: «Allora, 
Marisa, vuoi parlare tu?.. Bene.. 
Amady sostiene che oggi in pull-
man voi due le avreste detto delle 
cose offensive, e vero?». La ragazzi
na scrut6 con odio Amady, poi sfo-
dero un bel somso a trentadue 
denti e rispose; «No, professore, le 
ho detto solo quello che e, le ho 
detto la veritaK «E qual e questa ve
rita, sentiamo!», la rintuzzb l'inse
gnante, che cominciava a perdere 
la calma. «La verita e che e maroc
china e che suo padre e un vu' 
cumpra!». «Non e vera, non e vera, 
- piagnucold Amady - fa il mano-
vale da un anno!...». Marisa si guar

ds attomo, come per coinvolgere i 
compagni: «Ma su, lo sanno tutti, 
mica abbiamo scoperto l'Ameri-
ca!«. «Non c'e mica niente di male 
a fare il vu' cumpra, come lo chia-
mi tu!„. - fece Marcelli - . Comun-
que Amady dice che voi i'avete 
chiamata sporca marocchina, e 
sporca ffclia di vu' cumpra!... Ma 
questi sono dettagli, non e vero, 
Marisa?...». 

Smghlozziedettagrl 
Amady aveva ricominciato a sin-

ghiozzare. L'insegnante la prese 
per mano per infonderle coraggio 
e aggiunse, rivolto a tutta la scola
resca. aDunque, ragazzi, Amady si 
ntiene offesa delle parole di Marisa 
e Paola. Marisa invece pensa che 
in quelle parole non ci sia nulla di 
offensive ma soltanto della verita 
Voi che ne pensateV 

Nessuno fiatava. Dagli ultimi 
banchi fiocco qualche risatina trat-
tenuta. «Sento ridere laggiu... Luca, 
non ti nascondere. Alzati, su, al-

zati in piedi, perche ridevi'o. Un ra-
gazzino bruno si levd lentamente 
dal banco scosso dalle nsa, co-
prendosi la faccia con un braccio 
((Niente, professore, niente... Mi fa 
ridere luil». - e indico jl VKIIIO di 
banco. «Perche, che ti diceva, facci 
ndere anche a noi!». II ragazzino 
esitd, guardd 1'amico, scoppio an
cora a ndere, poi fece- ((Dice che 
Amady non e una sporca maroc
china.. Ma e . una marocchina 
troia'» 

Un boato di nsate esplose nella 
classe Marcelli mise su una faccia 
aggressiva, bellicosa. Moilo Amady 
e si awi6 verso il ragazzino dell'ul-
tima fila, che si stava risedendo in 
un accesso di ilanta incontenibile 
che lo scuoteva tutto come un epi-
lettico Marcelli lo raggiunse e gli 
molld un ceffone sonoro, lo prese 
per un orecchio, trascinandolo in-
fine fuori dell'aula Poi rientro e fe
ce altrettanto con il suo vicino di 
banco. II tutto senza dire neppure 
una parola Tomd in classe sorri-
dente Nessuno fiatava, un sitenzio 
cosi profondo non e'era mai stato 
li dentro 1 ragazzim erano immobi
le le facce gravi e impaunte, si re-
spirava nell'aria un evento sinistro 
e imprevedibile sul punto di acca-
dere 11 silenzio era rotto a momen-
ti dall'insegnante di italiano che 
voltava le pagine del registro di 
classe e da Amady che tirava su col 
naso, seduta sulla predella della 
cattedra, nell'angoletto accanto al 
muro e alia lavagna, il piu lontano 
possibile dai suoi compagni. Guar

dava lo zoccolo verde della parete 
senza vederlo. 

Ilmercatonalmstro 
Altre immagini le si affollavano 

dmanzi agli occhi, la mercanzia 
scionnata per terra lungo il sotto-
passaggio deila metropolitana, 
quel neon bianco, invadente che 
nempiva tutto to spazio, suo padre 
ed altn connazionali che adesca-
vano i passanti additando gli oc-
chiali e i manufatti africani di legno 
e le cassette pirata e lei che faceva 
di tutto per non farsi riconoscere, 
girata dall'altra parte conversava 
fitto con le amiche e via via che si 
awicinava il cuore le comincid a 
battere con maggiore intensita nei 
posti piu impensati, sulle tempie e 
sui polsi e sul collo, e Paola non 
capiva quella improwisa loquacita 
e le rispondeva a monosillabi, «sl, 
si, I'ho visto..» «E mbeh, non era 
fantastico, quando ha cantata 
Adesso tu a me mi e venuto da 
piangere... Ma con chi ci sei anda-
ta, con tuo fratello?... E dove stava-
te'». Cera anche Marisa nel grup
po, che era interna a fissare la 
schiera di ambulanti e non badava 
alia conversazione. Amady se ne 
awide all'improwiso almanaccd al 
volo qualcosa da dirte per distrarla, 
ma non fece in tempo ad aprire 
bocca che I'amica si volt6 verso di 
lei e le url6, -Amady, ma non e tuo 
padre quello la?» Leidapprimafin-
se di non sentire, abbassd il capo e 
sguscio alle spalle d'un compagno 
improwisando con lui una nuova 

conversazione, ma poi fu suo pa
dre a chiamarla a gran voce, ((Ama
dy, Amady, Amady, dove vai, vieni, 
vieniqua. » II padre si alz6 da ter
ra e scavalcd agilmente la merce e 
le ischipcc<b un beli.bacip Sulla 
guancia mostrandola (uflp orgo-
glioso ai suoi colleghi che assenti-
vano e sorridevano complimento-
si. iGuardate che fiore, e Amady, 
mia figlia, e diventata grande, eh! fi 
Amady, la piccola Amady, ve la n-
cordate quando era alta cosi!», 
continuava sempre piu eccitato nel 
suo italiano incerto, ignaro dell'e-
spressione impacciata di lei che si 
sentiva addosso tutti gli occhi dei 
compagni. II padre la bacid ancora 
e ancora, si vedeva lontano un mi-
glio che non era soltanto fiero di 
lei, ma anche delle sue giovam 
amicizie, quel folto gruppo di ra-
gazzini e ragazzine italiani dall'aria 
pulita e perbene che nentravano a 
casa dopo un pomenggio trascor-
so a spasso per negozi, in Centra, 
durante le feste natalizie. Era que-
sto che piu imbarazzava Amady. 

Marcelli ribadl la domanda- (Al
lora, c'e qualcuno che vuole espri-
mere la sua opinione7 E un'offesa 
oppure no quella che..». Non pote 
concludere la frase, perche Amady 
caccio un urlo lancinante da bestia 
ferita a morte, gli stnscio alle spalle 
e fuggl via veloce come un gatto. 
Quel venerdi, per Amady, fu I'ulti-
mo giorno di scuola. Oggi ha sedici 
anni e lavora come domestica 
presso una famiglia di commer-
cianti 

In una mostra e in un libra cinque fotografi bloccano l'immagine di fabbriche e lavoratori 

La classe operaia va in camera oscura 
QIOLIOLA FOSCHI 

• Negli anni Venti e Trenta le fo-
tognfie delle fabbnche avevano 
un i ne di epico e grandioso. Gli 
operai e le macchine venivano visti 
come gli eroi dell'industrializzazio-
ne che avrebbe portato lumanita 
verso il progresso e la giustizia so-
ciale Questo tipo di rappresenta-
zione e ormai tramontata, ma oggi 
in che modo si pud fotografare I'm-
dustria' Una occasione per nflette-
re sul tema ce la offre la mostra 
•Chimica aperta» promossa dalla 
Federchimica in giro per varie 
piazze italiane e comunque testi-
moniata da un ricco volume pub-
blicato da Leonardo Arte. In occa
sione del 75° anniversario della sua 
fondazlone, la Federchimica ha in-
fattl incaricato cinque noti fotografi 
(Gabriele Basilico, Vincenzo Ca-
stella, Moreno Gentili, Mimmo Jo-
dice, Tonl Thorimbert) di fare un 
libera «ritratto» delle imprese ad es-
sa associate, analizzando le strut-
ture architettoniche degli impianti, 
le fasi produttive e la realta delle 

persone che vi lavorano 
Fin dalle prime immagini appa-

re evidente che il lavora di questi 
autori, pur cosi diverso sia per lo 
stile che per i soggetti fotografati, si 
e sviluppato usando la macchina 
fotografica come uno strumento di 
comprensione. Cosa ci fanno quin-
di capire queste immagini, cosa ci 
mostrano' Abituati al luogo comu-
ne che le fabbriche deturpano il 
paesaggio con la loro bruttezza in-
forrhe, si rimane immediatamente 
colpiti dal lavoro di Mimmo Jodice. 
nelle sue vedute gli impianti chimi-
ci nvelano una loro strana bellez-
za, si impongono come forme ar
chitettoniche capaci di porsi in re-
lazionecon il loro intorno naturale. 
Guardiamo una fabbrica che si sta
sia in una bala sabbiosa nei press: 
di Brindisi e ci accorgiamo che la 
sua presenza non distrugge il luo
go, ma to costruisce: certo non e 
piu un sito balneabile dove recarsi 
con salvagenti e ombrelloni, eppu-

re continua ad essere un paesag
gio con un suo ordme e una sua 
forma. Spesso ad essere brutta non 
e la fabbnea in se, ma lo spazio co-
struito che la circonda Viene allo
ra da nflettereche la dissoluzione 
di un luogo si realizza quanta piu il 
temtorio viene alterato da centi-
naia di edifici disseminati insensa-
tamente ovunque, e non quando 
viene occupato da una forma ar-
chitettonica delimitata - come 
quella della fabbnea - che certo 
moditica il senso e I'uso di un sito, 
ma puo ancora stabilire relazioni 
conesso 

La dove una forma nasce da ne
cessity interne, non c'e caos, ma 
ordine unpensiero che viene con-
fermato dalle nitide e splendide fo-
tografie di Gabriele Basilico, le 
quail ci rivelano quanta le fabbn
che siano in grado di costruire al 
propno intemo strutture spaziaii e 
prospettiche di grande ngore. Le 
immagini di Vincenzo Castella 
guardano invece gli impianti chi-
mici da un punto di vista molto piu 
rawicinato, soffermandosi sulle di

verse parti che li costituiscono Po-
tra sembrare un argomento di scar-
sa suggestione, invece davanti alle 
sue fotografie lo sguardo tende a 
indugiare, come se anche i tubi di-
messi e le vasche corrose avessero 
una loro vita misconosciuta e una 
loro stona da raccontare. Accolte 
dalla macchina fotografica di Ca
stella le cose si mostrano come 
presenze con un volto, che sembra 
farci cenno e ci invita a riflettere. 
Con le immagini di Moreno Gentili 
e di Toni Thonmbert passiamo dal 
mondo delle cose e delle strutture 
architettoniche a quello delle per
sone che lavorano negli impianti 
chimici Le fotografie di Thorim
bert osservano gli uomini nella loro 
individuals^ e nella smgolanta del
le loro relazioni. La fabbnea non 
viene intesa come un puro luogo 
di lavoro, ma anche come uno 
spazio della vita quotidiana, dove 
ci si incontra, si discute, si intrec-
ciano amicizie Moreno Gentili usa 
invece la macchina fotografica co
me un prolungamento del corpo 
che penetra nei luoghi, quasi fosse 

\ 

uno strumento capace di vedere in 
modo autonomo nspetto al nostra 
sguardo Guidati dalle sue intense 
immagini avanziamo dentro la fab
brica, entnamo in stanze dominate 
dai computer o da ingranaggi mi-
stenosi. L'uomo appare spesso co
me un'ombra sfocata, come un es
sere relegate a sorvegliare macchi
ne che sembrano avere scarso bi-
sogno di lui Si awerte la solitudine 
di questi lavoratori che, magan li-
berati dalla fatica fisica, sembrano 
pero anche emarginati dalla po-
tenza sempre piu sottile, autono-
ma e computenzzata dei macchia-
nan 

Orami da tempo il mondo della 
fabbnea e della classe operaia non 
sono piu al centra dell'immagma-
no sociale. il mondo dell'industria 
e mutato profondamente ma e an
che divenuto una realta sconosciu-
ta ai piu Queste immagini, quindi, 
hanno il merito di inaugurate una 
riflessione nuova su come oggi si 
possa rappresentare questo mon
do, mostrandone le trasformazioni 
in atto 

RITRATTI 

L'awentura 
del '900 

raccontata 
da Soffici 

N ON CREDO SIA facile di-
menlicare che Ardengo 
Soffici e stato anche lau-

toredi LemmonioBoreo (1912), il 
romanzo di queH'«eroe popolare 
giustiziere» che lmperversa nella 
campagna toscana perpetrando 
violenze di ogm sorta, il romanzo 
che Emilio Cecehi avrebbe giudi-
cato di «una moralita senza mora
le, puramente manesca», tutto n-
sotvibile negli esiti di una comicita 
mvolontaria: se non ci fosse stato 
poi, pero, lo squadrismo fascista 
ad imprestargli un plusvalore stori-
co-antropologico, inimmaginabile 
al momenta della pubblicazione. 
Ne credo sia possibile ignorare 
quella fase d'involuzione stratosca-
na, iniziata dopo la pnma guerra 
mondiale, di ritomo all'ordme nel 
segno di una tradizione trappo 
spesso ristretta dentro limiti regio-
nali. benche non gli manchmo 
mai, persmo nei bozzetti di D'ogm 
erba un foscio (1958), pagine di 
sconsolata durezza che sono da n-

Peccati, questi, che, se non an-
nullano lo scrittore arioso e sen-
suale, 1'infantile pratagonista di 
un'epopea del colore, if felice so-
stenitore dell'assoluta visibility del 
mondo, quello che meglio si realiz
za nel Giomale di bordo (1915), 
rendono perlomeno problematics 
una celebre definizione di Renato 
Serra da molti npetuta: che Soffici 
sia alia fin fine «un dono». Vero e, 
altresl, che sarebbe ingiustizia 
somma ridurre lo scnttore, il poeta, 
il pittore e il polemista Soffici, co
me ha fatto certa cntica troppo 
ideologica, ad un'espressione di 
quel ((superomismo mezzadnle» dl 
cm Papini sarebbe la auprema in-
camazione A ncordarcelo e la ca
sa editrice Vallecchi la quale, mol-
to<ppportunamente( ha rtstampato 
il libra forse pifl bello di Soffici, che 
registra uno dei piu esaltanti mo-
menti d'incontro tra I'ltalia e la cul-
tura europea d'avanguardia. Sco-
perteemassacn. 

II libra, apparso nel 1919, racco-
glie i migliori scritti sull'arte che 
Soffici aveva pubblicato tra il 1908 
e il 1913 non solo su «La Voce», ma 
anche su «Lacerba», come sottoli-
nea neli'introduzione Giorgio Luti, 
nlevando con ragione l'importan-
za teorica e fondativa dei lacetbia-
ni Chicci del grappolo, inseriti nella 
sezione Divagazioni sull'arte. E in 
tale libra che incontnamo il Soffici 
decisive percomprendere a fondo 
quello che e stato il nostra Nove-
cento Quel Soffici che cosi scrive-
va, nel giugno 1911, a un Prezzolini 
troppo preoccupato del giudizio 
dei lettori de «La Voce»- «Parlando 
di Picasso so di parlare di un mae
stro non solo deU'awenire, ma del 
presente e se I'ltalia dovra un gior
no capire che cosa voglia dire I'ar-
te, avremo I'onore di essere stati i 
primi a indicarle I buoni creaton 
odiemi» 

U N ONORE, questo, che og
gi non possiamo negargli. 
Inutile ripetere, per altro, 

quel che i critici piu awertiti hanno 
piQ volte scritto: che Soffici non 
sbagli mai un colpo nel separate 
gli jscoperti» dai «massacrati» Sco-
perti che rispondono ai nomi, oggi 
sicurissimi, di Picasso, appunto, 
ma anche di Courbet, Cezanne, 
Renoir, Medardo Rosso, Rousseau, 
Pissarro, Degas. Inutile aggiungere, 
poi, che Scoperte e massacri si deve 
awicmare ad aim suoi libii londa-
mentali, tutti nati dalla straordina-
na espenenza parigma pratrattasi 
dal 1900 al 1907,ecioe//caso/?os-
so e I'impressionismo (1909), Ar
thur Rimbaud (1911), che fece co-
noscere il poeta agli italiani, Cubi-
smoe futunsmo (1914) 

Con Scoperte e massacn, entro 
un discorso che da militante si fa 
storiografico, Soffici sembra persi-
no superare i traguardi gia tagliati 
da tre grandi maesln della cntica 
coeva, che andavano preconizzan-
do, con autorevolezza, il nostra 
Novecento letterario- Borgese, Cec
ehi e Boine Si potrebbe dire anco
ra molto su questo libra, ma noi 
vogliamo chiudere con una nota 
sui tempi in cui esso appanva, per 
compararli ai nostri, in ordine alia 
questione del rapporto con i mae-
stn, nell'mevitabile ndefmizione 
delle gerarchie di valore, dei cano-
ni. Soffici, Borgese, Cecehi, Borne 
avevano di fronte Croce, D'Annun-
zio, Pascoli, ma non hanno evitato 
di percorrere, con I'onore delle 
idee, la propna impervia strada. La 
mia generazione ha avuto di rado 
ven maestri, piu spesso narcissici 
tiranni di nullo pensiero forse per 
questo ha quasi sempre anteposto 
la superstizione e I'ignoranza al co
raggio della ragione 



LA VIA BELLA SETA. Serico come il titolo del suo libra, 
Alessandro Baricco approda alia testa della classifica. Non ce n'e, to 
scrittore-musicologo torinese e force il nostra unico letterato a 
suscitare entusiasmi di massa al di la del valore intrinseco di quel che 
scrive. Buon per lui, per la Rizzoli e per lo stuolo di lettori (e lettrici) 
che lo seguono devoti. A parte i trionfi del vate felpato, Tamaro segue 
e insegue Covatta, mentre i Miti poesia continuano imperterriti a 
macinare copie, indifferenti al disprezzo che abbiamo scoperto 
circonfondere libri e lettori, grazie al convegno milanese organizzato 
dall'Aipe e dalla societa di ricerche di mercato Astra. Ce dawero di 
che rimpiangere i bei tempi dell'ignoranza crassa, I'ignoranza yuppie 
appare piu mefitica e arrogante. 

libri 
E vediamo altera la classifica 
AtossandroBaficco Seta nazoiuureisooo 
SuumaTamaro Va'dwwtlportaNcuora B&ciire22000 
QMMwCmatta Sesto?Faidate! ZeUg.tmwooo 
ChatasButowM 23poesie uankaoruun3mo 
Saffo SaffO Atafactor/,/ire39O0 

PEGGIO P E R LORO. I non lettori si perdono cose egregie e ben 
gli sta. Ad esempio non sapranno mai nulla dei piaceri che riserva la 
lettura dell'ottimo Sten Nadolny, scatenato romanziere di origine 
olandese, che in Un dlo dell' lmpudenza (Garzanti) immagina che i 
destini degli uomini vengano ancora diretti dagli dei dell'antica 
Grecia. Senonche, tutto il potere e finito nelle mani di Efesto, convinto 
nuclearista e presumibilmente non lettore, mentre Zeus fa il 
pensionato in America dedicandosi al golf, e Apollo e diventato uno 
scrittore inglese che vive in Grecia e scrive poesie neo-arcadiche. 
L'unica speranza viene dal ribelle Hermes, ladro impunito e ribelle, 
che cerchera di strappare l'umanita al dominio di Efesto. 

•Hi : 1 ,-i'it- n-t-t-.'iinM-i'.'ir-ruMTii-tJii-m I'MMWimiWUKMi/iUi. WlWHWfwi:i 
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Arbasino 
l'acqua 
eilcardinale 

G iovanni Mariotu', scrittore 
e lettore di grande finez-
za, si dedica in un lungo 
articolo, apparso merco-

ledl scorso Mil Corriere della Sera, 
al tema della recensioni e dei re-
censor! letterari. Basterebbe il ti
tolo: >Pagine cultural). La line del
la crilica<. Aggiungiamo una cila-
zione: «Recensioni individuali, re
censioni en masse," potemiche 
che ne conseguono: tutto questo 
occupe solo una parte dele spa-
zio che 1 gkwnali dedicano al li
bri. II resto - uft resto che tende 
sempre piu a espandersl - ft oc-
cupato da inteivjste e da anttci-
pazloni. Se un tempo il punto di 
riferlmento estemo piO importan-
le per le redazioni era costihiito 
dal Crttkjo titolare, non c'e ddb-
bk) che oggl sia costihiito dagli 
uflici stampa delle case' ediW-
ci„.». Gitiste, Mariottil Quante vol
te lo abbiamo scritto, quante vol
te 10 ha KrittO su queste pagine 
Gratia Cherchi. Chissa invece co
me lavranno press. alCorrfere, 
uno Ira I piu brillanti protagonlsti 
di questa mutazione. 

Due giomi dopo proprio il Cor-
iwe.riprende la queslione con 
una intervista a Alberto Arbasino, 
che in breve si speride in allri luci-
di e rapWi,pensleri.£hev»ttwbe 
la bene di trascrtvere dl seguito, 
ricopiare con virgolette o senza, 
l e metteremo per precisione, 
non per prendeme le distanze: 
Mariottl •sottolinea il fatto che i 
quotidian! oggi si rifomiscono 
con le antlcipazionl delle rivistine 
e con material! precotti degli uffi-
Ci stampa: aggiungerei subito una 
triste considerazlone e ctoe che i 
glomali non sanno piu produrre 
qualcosa in proprto". Fate atten-
zlorie, La cadenza * ritmata, non 
si sgarra dun giomo. Si da il caso 
di libri e dl rtvhte che certillcano 
la propria esistenza attraverso 
lanticlpazlone: II resto e un acci-
dente, potrebbero concludere 
cost la tow storia, senza neppure 
toccare il, banco dell'edicola o 
della libreria, Si vive, si lentadivi-
vere, prima di nascere, in virtu 
dell'anticipazlone., Conquistato il 
palcoscenjco, II pubblico non 
conta. Basterebbe stampame 
due 0 tre copie e distribuire i fax 
conoculalezza. 

•Ma - wntinua Arbasino - tra 
le magagne della critlca letteraria 
indicate da Mariotti, voglio ag-
giungere quella delle classiHche 
in cui il giudizk) viene sostituito 
dalla yendita meiceotogica, dai 
numerk La qualita e un optional, 
la quantita versione ipermercato 
soslitulsce il giudizlo. Come se la 
musica di Mozart venisse consi-
derata sulla base dei biglietti che 
la Scala riesce a vendere. Neppu
re con il calcio capita questo. 
Neppure i gol bastano a testimo-
nlare I'eccellenza delta spettaco-
lo (vedi I'ultimo derby di Milano, 
Ieri era sciopero). Impadronirsi 
della classifica, ecco il dettato, 

EI libr! che vengono presentati 
in tv? >Ahime, non c e libro che 
regga dl fronte all'insulto peco-
reccio o ai casi umani pietosissi-
mi del talk-show. II piu serio scc-
combe come il piu frivokw. 

Arbasino, inline, satva i premi 
letterari: «appartengono a un fol-
clore anche simpatico». E conti-
nua ad avere raiione: malgrado 
tutto, malgrado le comblnazioni 
e gll spettacolini, mantengono un 
loro casereccio decoro, propon-
gono per lo piu titoll meritevoli, 

Le parole di Arbasino sono 
unaconsolazione. Dice bene an
che II cardinale Martini quando 
Invita a suscitare la sete, non a 
presentare le bevande in modi at-
traenti, se si vuole dar da here a 
chi non ha sete, se si vuole che 
Icgga chi non legge. Lo scrittore e 
il cardinale, pastor! d'anime, han-
no visto tant'acqua scorrere. Do-
mani si ricomincia da capo. In-
tanto 1'ultlma copertina di Pano
rama rasstaira: «Donne e pallo-
ne/ 6 1) futuro della televlsione». 
Chlpagheraidanni? 

Spavaldie 
prepotenti 
Ribellipoco 

rmpwli, IMI MaritlbaRusso 

MiniMll* 
IMamaaoidasuSlipiuBrio mttaRapallbrodlDeaOhMui, 

andare oltre certi limiti quando si coglie che 
unaltrocisotire. 

Se I coftiMlsaiNwsiibKorlconoacaraH bul
lo, II mondo datf adum* umbra i m i e plii 

lUiMMlNaDAnMMlflMWMfltl 

tawiitollMioninttlHfilMM! 
BJUaaw CLwfMDalfa M WMWiUBPl • 

Qtairt(vp.l2Srlli«2a000Klmltoa 
C0MMMWWCtttCMrtk9tall«CMO 
HM».l«i teaic«* •ppanaatfi 
Inlrit'HM'OMCMsonilncoitovl 

•cwta (Hran»«Oo«Mnto dm 
•Jllih^sitfulal el #00110 chai 

nMfrt I nfosl ttotaril ti 

dXMtawiiMiicCfOdilMloclioniito 

dopojto dkt In In^ilMiii^ Ancb> 
nolojuMl ma«ari una sola votta, 
maalililaawbaiiiBfnrtavantla 

InqaaNanoiQlchallvlstediridafadl 
0>iatotnaltro.Allallnapar6H46% 
MI* iMdlHnMiaaN3S%dai 

PMcM am piccolo-1* 
iMiFotiri,dootflti 

SI, I'atteggiamento c h e i bulli immaginano nei 
genitori e di grande tolleranza nei loro con-
fronti. Non d ico di approvazione dichiarata, 
m a certamente larvata, quasi a dire; >ma s), bi-
sogna pur imparare a difendersi in qualche 
modo...» Non sempre I'adullo e consapevole 
del p e s o e della gravita c h e gli episodi di pre-
potenza possono avere. Essere presi in giro, 
vedersi rubare sistemalicamente la merenda 
non s o n o fatti insignificanti. Creano nei pro-
c e s s o di socializzazione di chi li commmette 
un m o d o distorto di porsi nei confronti dei 
propri coetanei. Ora un rapporto 
improntato alle prepotenze non e 
una buona carta d'ingresso nei 
m o n d o sociale. Gli adulti dovreb-
bero essere molto piu consape-
voli e far prendere consapevolez-
za agli stessi ragazzi di c h e cosa 
pu6 voler dire la prevaricazione. 

S«abm?nte;T™nnoterSiit sin dalla primissima eta 

quella di dar loro un'educazione incoerente; perche e 
quella c h e crea maggiore disorientamento in persone c h e 
fanno molta fatica ad orientarsi e hanno quindi ancora bi-
s o g n o di forti punti di riferimento. 

CrwceaiconiblntfibbeotglunFrafrtlcenuitelsvlilone 
kicaw? 

Se mettiamo Franti e Barry davanti alia televisione non 
credo che basti un film o una trasmissione televisiva per 
stimolare in loro chissa quali azioni terribili. Ma oggi, e 
questo e il problema principale, Franti-Barry e sempre piu 
spesso un bambino :he sta molto tempo solo a casa a di-
gerirsi in solitudine ore e ore di tv. Sua madre e suo padre 
dovrebbero abituarlo ad avere un occhio critico nei con
fronti di quello che vede, dovrebbero discuteme con lui, 
aiutarlo a tarsi un parafulmine, ad acquisire cioe la capa-

La prepotenza non e mai 
innocua, anche la piu piccda 

umlliazione va contrastata 

P
wHaaowma Foim, II pae— dal tola • dal buo-
numora a dunqua anelM un paasa dl bulll? 
Pur usando tutte le prudenze del caso, dobbiamo 
riconoscere che il lenomeno c'fi ed 6 anche abba-

st»iza accentuate. Bullismo 6 un termine di derivazione 
anglosassone che noi di solito rendiamo in italiano con 
>prepotenze», che chiarisce meglio di che cosa stiamo 
parlando. Prepotenza non sono due bambini che fanno la 
iotta tra di loro, ma e una situazione in cui non c'e parita 
di potere e qualcuno ne approfitta prevaricando nei con
fronti di un altro sia con atti fisici e parole (i classici pugni, 
calci e bolte con contomo di insulti o minacce), che 
usando maniere piu sottili, come I'esclusione o il prende
re in giro. Ci sono insomma tanti tipi di prepotenza e i ra
gazzi li sanno riconoscere subito. 

UrwtW canned UpW«biM»^ttodrmeoM ntl rlco-

iMwclmiito dalla smottonl. Corns imIT 
II fatto di non riconoscere le emozioni, di non s a p e r c o -
gliere i segnali c h e gli aim' ci mandano e una sorta di defi
cit sociale molto importante. In fondo noi impariamo avi-
vere c o n gli altri anche perche s iamo in grade, di cogliere 
non so lo i codici verbal!, m a anche quelli espressivi. Saper 
capire ad e s e m p i o c h e un altro e contento vuol dire saper-
si anche un p o c o calare nei suoi panni; invece il bullo ha 
proprio dei deficit di empatia, di questa capacita c h e ci 
permette di vibrare all'unisono c o n gli altri. E invece im
portante saper cogliere le emozioni, soprattutto dei coeta
nei, e quindi saper mettersi sull'awiso, nei s enso di non 

delle regole accettate e rispettate 
datutti. 

Ot j l FranU si comport* wcora ml mod) cht d ha raecon-
laui EdHMNMlo Da Mnlclar 

C e un racconto del lo scrittore Ian McEwan intitolato // 
prepolente nei suo libro L'inuenlore dei sogni pubblicato 
da Einaudi, c h e ci da un magnifico quadro, di un interesse 
straordinario, del bullo di oggi c h e sfata molti vecchi ste-
reotipi. Se Franti ha la fronte bassa e gli occhi torbidi, Bar
ry Tamerlane (questo il n o m e del bullo di McEwan) e bel-
lo morbido e tondo, s e Franti ha le unghie rose e i vestiti 
pieni di frittelle e di strappi, Barry non 6 di quelli c o n le 
croste sopra le dita e spesso sa metter su «un'aria triste e 
innocente». Barry non 6 insomma un mostro a due teste 
c o m e invece pu6 apparire Franti, ha pure dei genitori 
ogentili ma fermi»; c ionondimeno strappa i giocattoli di 
mano agli altri, ruba le matite e se c'e da fare una c o d a lui 
si mette per primo. II racconto di McEwan e le ricerche c i 
d icono c h e il comportamento aggressive, non e conse -
guenza di un cattivo andamento scolastico o di condizio-
ni soc io-economiche disagiate della famiglia. 

Significativi s o n o invece gli stili educativi, mancanza di 
calore e di coinvolgimento da parte dei genitori e una 
troppa liberta concessa nell'infanzia unite ad un use- coer-
citivo del potere risultano invece concause important! del 
bullismo. Penso c h e una delle co lpe piO gravi c h e noi 
adulti poss iamo commettere nei confronti dei giovani e 

cita di passare dall'altra parte deirirrnagine, di capire 
che c o s a c'e dietro lo schermo per saper distinguere tra 
realta e fantasia. Qualsiasi bambino abbandonato per ore 
solo davanti a certi stimoli difficilmente ha poi capacita di 
controllo. 

PaicMo^flnlscaHWiroolOhvtusun-rranlfestoilirnocra-
0co>? 

Dobbiamo avere la coscienza che ognuno deve pone dei 
limiti all'espressione di se, quando pud nuocere all'e-
spressione della personalita degli altri. Non si tratta di 
condannare un carattere piu esuberante o con dei tratti di 
aggressivita, va condannato li fatto che non si prenda con-
sapevolezza che nessuno pud esprimere appieno tutto 
quello che ha a cuore senza preoccuparsi di quello che 
sta a cuore agli altri. Giudico il bullismo un fenomeno stri-
sciante e pericoloso per la vita democratica dei singoli e 
della collettivita. Strisciante perche si presta ad essere sot-
tovalutato e troppo spesso noi adulti non ci preoccupia-
mo piu di tanto di un bambino a cui vengono fatti i dispet-
ti, mentre qualsiasi mortificazione e umiliazione della per
sonalita altrui va contrastata fin dalle primissimi eta E poi 
un fenomeno pericoloso per la vita democratica, perche 
che cos'e altera la democrazia se non offrire a tutti uguali 
opportunity di manifestare in serenita le proprie possibili-
ta? 

C
onnotano il bullo la prepotenza e la spaval-
deria. Ma sono due atteggiamenti obbligato-
riamente uniti tra loro, la prepotenza e la 
spavalderia? I prepotenti sono caratteri al 

negativo, moralmente indifendibili, e spesso non 
hanno neanche bisogno di essere spavaldi, Spaval-
di sono coloro che ostentano sicurezza, e che dun-
que possono averla o non averla, che possono limi-
tarsi a recitaria. La prepotenza non e mai simpatica; 
la spavalderia pu6 essere invece una connotazione 
simpatica: spavaldi sono i tre moschettieri o Robin 
Hood e i loro adolescenziali imitatori. 

II cinema conosce da sempre spavaldi generosi e 
recuperabili, e li contrappone anzi - all'intemo dei 
generi cinematografici «maschili» - ai prepotenti 
senza spirito. Spavalderia si chiamava un bel film di 
Raoul Walsh degli anni Trenta, sulla Manhattan dei 
proletari. E Bulli epupe, un racconto poi musical e 
film, aveva origine nella stessa cultura e nello stesso 
ambiente. II bullo di Bulliepupeeia Marlon Brando, 
di professione gangster. Brando era gia stato prota-
gonista appena un anno prima, con // selvaggio 
(1954), di un film che narrava invece bulli modemi, 
bulli prepotenti. Anche qui la spavalderia poteva 
nascondere una insicurezza di fondo e aveva qual
che giustificazione psicologica pur senza avere nes-
suna giustificazione morale. II bullo di Bulli e pupe 
era forse idealizzato, ma apparteneva a un univeifeo 
pqpulista e comprensibile; quello del Selvaggio.fm 
questo universo era gia uscito, e sembrava apparte-
nere a una schiera di alieni; mi pare sia stato Pierre 
Kast a dire che a suo modo // selvaggio, con la sua 
orda di giovani motociclisti bardati che invadono 
una piccola e comune cittadina, poteva anche sem-

brare o essere un film di fanta-
scienza. 

I «bulli» della tradizione italiana 
appartenevano (poveri ma belli, 
o anche bulli: chi fu piu abullo» 
negli anni Cmquanta di Maurizio 
Arena?) alia categoria degli spa
valdi, ma gia un po' degli strafot-
tenti, e in qualcosa richiamavano 
un «bullismo» politico di cui la tra
dizione italiana era assai ricca: 
quello delle «cena delle beffe», 
quello dei «bravi» (versione mer-
cenaria del «bullo>: bullo per pro
fessione) , quello degli squadristi. 

Le c o s e cominciarono dunque 
a imbrogliarsi nell'ltalia che acce-
deva al boom, negli Usa della 
guerra fredda e della plastica, e 
cominciO a diventar difficile di
stinguere tra gli spavaldi e i pre
potenti. II nostra tempo sa ancora 
distinguerli? Non e facile, salvo 
c h e nella delicata fase di un'ado-
lescenza c h e ha forse sempre bi
sogno di un po ' di spavalderia 
per definire il carattere di ciascu-
no e il territono del piccolo grup-
p o di socializzazione. 

II bullo si e awicmato sempre 
piu al teppista, e sempre piu un 
prepotente, e anche se - c o m e 
Brando del Selvaggio ~ ha insicu
rezza e dolori di fondo a motivate 
la sua strafottenza e la sua ag
gressivita, non e piO simpatico, 
non e piu difendibile. Dietro i «ri-
belliu del c inema giovanile c'era-
n o motivazioni social! (John Gar
field) o psicologiche (James 
Dean); la asocialita dei bulli di 
L 'odio o d e // branco - metropoli-
tana la prima, pecoreccia la se-
conda - ha certamente delle cau
se, ma gli effetti non s o n o per 
questo m e n o minacciosi e preoc-
cupanti. Un po' di bullismo nu-
sciamo ancora a comprenderlo e 
a tollerarlo solo nei ragazzini 
molto ragazzini, e, c o n fatica, an
c h e in qualche frequentatore di 
centra sociale c h e abbia ben 
chiara la necessita e le ragioni 
della sua diversity e della sua ri-
volta a un ordine conformista e d 
escludente, ma solo quando que
sta necessita e queste ragioni non 
debordano nell'antico model lo 
della prepotenza «fascista» o del 
«branco». 

Se questa rivolta insomma ha 
motivi moral! e social!, se e la 
spia del bisogno e della ricerca 
d'altra morale, d'altra societa 
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La cacciata di Eva 
Ha tola tmNcI annl Eva quanta, 
art ponte della nan «u cui ha 
tavato poato eon la M M lamlgHa, 
guerda la banchnadal potto plana 
• (wi t* ctea aahrta a la banda cha 
auona una mazurka, E II prtmo 
nainanto M fbrtiialina Matazza 
legate a una aeparazlene, a uno 

andleamanto non volute a 
foprattutto non eaptto. Ebcaa 
polaeea dl Craeovla, Eva amlfra ki 
dkezkme deU'Amerlca dal nord: 
prlm«IICanadaapol(HStatlUnrU. 
Va kxrtano, a saguito dalla aua 
famlgMamfugadeu'arrfeemroemo 
a dalla ristrattazze economlche 

iMlla eperanza di trovara una 
condUonermclioNdlvtla Inula 
COM •Come al die*-, II romanzo <• 
Eva Hoffman. In gran parte 
autolaoajaflco>Nllbro racconta del 
dtaaglodall'lmmlgratonal 
confrorroddtoabttudku, della vtta 
quanaanaadal rapportocon la 
paraona dl alM luognl a dl aKra 
cuttura. Ma raccanta wprattutto 

condbJona clia pud MvacUra H 
mondo Inteio a tutta la reatta. 

protagonista, emerge hi 
cokickMmzadlduefattl.iHVO 
IntemoeindMdualo.l'attro 
nimmn a metadata llpaiaanln 
daM'adoleecenza ana matuitt* a H 
traatarlreanta da caaa propria, dal 
•paradtoo-.adunaltrovachamn 

speaaamento. -Coma al dksa», II 

aldaaldariaaHaaalianzadallaEva 
adulta. Da acritUea, la Hoffman 
afRdapiopitoaltallncuaaaHa 
•Nicola parole H comptto dl 

rlcercadliinadefMzloneverbaledl 
qiwUo dw accede a che estate 
Intornoateiopourecheeestetrtoe 
cha, oggl, non ha pKi la capactta dl 
itovocare. ira mamorla dalla 
propria angua parzHdmanta 
pBrdutaemancataacquMzlonadl 
nuovl vocation, at defmrbVa dl nuovl 
modi dl peneara, al oonauma un 
parcono dl foimazlona cha postula 

rondo, costards a ImpraaemdlMIe, 
dl cul aambra fatta la vita dl Eva, e 
foraa non solo la sua. In quasto 
HMD quallo dm * Mnz'altro 
mtsrasaanta a la atorla cha vkme 
laeeontata a gH aphndl cha la 
attraversano.Adrfferanzadlaltre 
aaparlanza totterarta cha vedono 
nafllncontrotra I Mngtiaggl un 
sntonw a im slnontano dl ricchazzs 
cultural*, net racconto dalla 
Hoffman la lingua vlane riportata 

• dimensions IndMduata, 

quasi biteriore, o vtona usata par 
raccoirtaretodrfflcortadl 
aaparlanza cha si poasono solo 
aommara I'una aH'aKra aonza mal 
riusdreafondersl. 
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STORIA. Un saggio di Aldo Schiavone su Roma antica e Occidente moderno 

Roma,IForlknparlaH. 

Vacanza romana 
R

oma, attomo al 140 d. C: 
Elio Aristide, giovane e 
brillante retore provenien-
te dalla piovincia di Misia 

(Asia Minore) mtrattiene il pub-
bllco romano tessendo un «Elo-
gio dl Roma». Niente dl originate, 
in vorita: per un giovane in cerca 
di successo, la lode della gran-
dezza imperiale era un tema qua
si d'obbligo. Ma Aristide credeva 
fermamente in quel che diceva: 
per lui, nelconquistare ilsuo ster-
minato Impero, Roma aveva ve-
rarnente traslormato il mondo, 
modificalo la vita sociale, addol-
cendo e rendendo amica la natu
re. L'ambiente, un tempo duro e 
selvaggio, era diventato «un deli-
zioso giardinon, dove campagne 
rlgoglioso e sicure si alternavano 
a splendide citla, dove i mari non 
erano piu solcati da navi da guer-
ra, ma da pacifiche triremi. E 
ovunque «ginnasi, fontane, tem
pi!, manifatture, scuole». 

II nuovo libra di Aldo Schiavo
ne {La storia spezzata, Laterza, p. 
262, lire 35.000) si apre su questa 
immagine di Roma: I'emporio del 
mondo, la citta dove affluisce tut-
to quello che la oikoumene (la 
terra abitata) produce, dall'India 
all'Arabia Felice. Ricca da lascia-
re sbalorditi. Ma anche - sul ver-
sante della vita privata - la capita
te di un mondo senza piu certez-
ze ne ideali, alia ricerca dl una 
salvezza individual sempre piu 
spesso cercata nelle pratiche ma-
giche e misteriche, o nella solitu-
dlne noi desertl. 

II problema degli uomini del-
1'epoca, dice Schiavone, era pro-
prio I'eccesso di felicita pubblica, 
era la sensazlone di avere rag-

giunto un livello dl slcurezza e di 
enessere material! mai raggiun-

ti, In questa sltuazione, veniva a 
mancare ogni aspettativa, e il fu
ture che non era quasi piu tale: il 
domani appariva solo come il 
susseguirsi di giomi uguali a se 
stessi, rlpetizlone immutabile del 

Eresente. Ma il futuro non sareb-
e stata la pur statica riproduzio-

ne dl un presente felice: sarebbe 
stata degenerazione, crisl, cata-
strofe, Giunla all'apogeo della 
sua potenza e della sua ricchez-

za, Roma non sarebbe riuscita a 
proseguire sulla strada che avreb-
be potuto portarla a un ulteriore 
sviluppo. Siamo con questo, al te
ma centrale del libra 

Nella polemica che divide «pri-
mitivisti" e «modemisti», a propo-
sito dell'economia romana, 
Schiavone sostiene la tesi dell'e
conomia «duale», nella quale, ac-
canto ad aree che si reggevano 
sull'autoconsumo o sul piccolis-
simo commercio (su un'econo-
mia. dunque, di purasussistenza, 
e quindi incapace di produrre un 
apprezzabile «plusvalore com-
merciale«) convivevano circuiti 
commerciali avanzati, sorretti da 
un'ampia circolazione monetaria 
e da cospicui capitali. Ma allora, 
si chiede Schiavone, cosi stando 
le cose, perche non nacque un 
capitale industriale? Perche, nella 
storia di Europa, non vi e stato 
uno sviluppo lineare, ma un crol-
io e una ricostruzione? 

II problema, insomma, e quel
lo della continuity nella storia 
d'Europa: alle ipotesi che pro-
spettano uno scivolamento «dol-
ce» dal tardo antico al Medio Evo, 
Schiavone, a mio parere giusta-
mente, contrappone la tesi della 
rottura: dura, drammatica, irrevo-
Cibile. A negare la quale non va
le ,a constatazione dl alcune con-
tinuita: giustamente, di nuovo, 
Schiavone osserva che alcuni fili 
di continuity esistono sempre, 
anche al di sotto delle rotture piu 
traumatiche. E vien fatto di pen-
sare - a conferma di questa os-
setvazione - un'altra grande rot
tura, che sta alle origini stesse 
della storia europea: la fine dei 
regni micenei, e la rinascita, suite 
loro rovine, della Grecia delle li
bera poleis. Una rottura inesora-
bile, che ha cambiato la storia del 
Mediterraneo: ma al di sotto della 
quale, purtuttavia, sono indivi-
duabili alcune tracce di continui
ty - se non tra I'organizzazione 
politica centrale, spezzata per 
sempre - tra le comunita di villag-
gio micenee e la nuova forma 
«politica». 

Ma tomiamo a Roma: la verita, 
dice Schiavone, e che nel secon-
do secolo d. C. i giochi erano gia 
fatti, e Roma aveva imboccato da 

w^^^m «in storia spezzata* ci racconta 
di una rottura drammatica e irrevocabile 
tra la tarda antichita e il Medio Evo 
GH atteggiamenti mentali che impedirono 
la nascita di nuove forme dell'economia 

Atene-Roma 
L'impero 
colpisce 
sul mare 

•IhMatta, thalatta. (41 maral U 
iru*a>l)taHgrioodl(lolaoal 
mercarwrigmclguMatlda 
Sarnrontaqiiandovfcwro 
flMlnwntaalloroorizzonte 
Tacqua dall'Egao. L'asardto 

minora a to sua mlmMa alzada, 
erano ormal a deflnrnVamente alia k m spalkt; vadavano II 
mar* a ( n al santtvanao a caaa loro. La dvMla graea a 
romana naequa a ttori mtomo al mare d ricorda Ptotro Jamd 
nd suo dl maradagN anttehi. (Dadalo, p. 503, lire 50.000), 
un amnio volume cha nccogHe a commenta un'ampia 
scalta dl trntl cbunld sull'argomento. DairUasaa omarlco, 
cha si fa carpanthHa a al costrulsoe la zattora, a Eudoaao di 
Cufco a il auo tantatlvo, raccontatod da Strabone nella 
•Oeografla-, dl drcumnavlgara II conttnonte africano. Ed »to 
stasao Strabone a scrlvere In apoca augustaa cha 4n eerto 
aenso abmo dag* anflbt, anlmaH marinl non mano cha 
terrestrl-. E Atone hi grande Uno a cha hi abba un Impero 
marittkno; a la stasia Roma contadma h**» la sua ascasa a 
•caput mundh solo dopo cha aconflaaa la potenza maritUma 
dl CartagbM a pott chlamar* II Mediterraneo -Mare 

Ma, ciO premesso, e se questo 
e vero, i| problema si ripropone: 
in un mondo dove i traffici aveva-
no dimensioni mondiali, e dove 
si era formato un ceto commer-
ciale numeroso e potente, quali 
furono le ragioni che impedirono 
la formazione di un capitale in
dustriale? Giustamente, a mio pa
rere, Schiavone esclude che lo 
schiavismo sia stato, di per se, 
causa necessaria e sufficiente del 
mancato decollo. A impedire lo 
sviluppo delle nuove tecnologie 
indispensabili al salto di qualita 
dell'economia, egli dice, giocaro-
no un ruolo determinante gli at
teggiamenti mentali. 

I nuovi ceti, per cominciare, 
anziche compiere investimenti 
produttivi, imitavano lo stile di vi-

tempo la strada verso la catastro-
fe. Terminate le guerre sociali, 
dopo la romanizzazione e I'urba-
nizzazione del territorio italico, 
nel primo secolo a. C., se l'aristo-
crazia romana avesse avuto la ca
pacity di integrare pienamente la 
nuova «borghesia italica», il for-
marsi di un ordinamento roma-
no-italico al centra dell'Impero 
avrebbe potuto portare a un de
collo dell'economia. Ma, al di la 
della riluttanza dell'aristocrazia, 
le conquiste di Pompeo, e quindi 
di Cesare, fecero affluire a Roma 
un numero senza precedent! (si 
e parlato di un milione) di schia-
vi. E Roma, a questo punto, si iso-
10 dall'ltalia, proiettandosi su una 
dimensione mondlale, di tipo 
universalistico. 

ta dei rentiers, replicavano II loro 
modello consumistico. E I'arre-
tratezza della tecnologia (peral-
tro coperta dal lavoro servile) era 
a sua volta legata ad antichi sche-
mi mentali. Come gia nel mondo 
greco, anche in quello romano 
esisteva un totale disprezzo per il 
lavoro. fl mondo del lavoro era 
quello dei servi, che con la loro 
esistenza consentivano all'uomo 
libera di dedicarsi all'otom, ai sa-
peri «alti» che miglioravano lo spi-
rito. I saperi lecnici, dunque, in 
quanta legati alia schiavitu, non 
interessavano il mondo della li-
berta. 

In una rapida sintesi che non 
rende giustizia alia ricchezza de
gli spunti, delle intuizioni e anche 
delle provocazionl di questo li
bra, possiamo concludere che, 
per Schiavone, sono queste le ra
gioni fondamentali della nostra 
•storia spezzata». E se io credo 
che anche altre ragioni avrebbe-
ro potuto essere messe in eviden-
za, questo nulla toglie ai merit! e 
- tra I'altro - alia piacevolezza di 
questo libra. II quale, si badi be
ne, pur insistendo sulla profondi-
ta della rottura tra Roma antica e 
Occidente modemo, ci induce a 
riflettere sui fili di continuity che, 
al di sotto della rottura, ci collega-
no ai nostri antenati. 

La rinascita medievale - osser
va a questo proposito Schiavone 
- se da un canto ha cancellato 
per sempre economia e civilta 
materiale romane, dall'altra «ha 
realizzato insieme una straordi-
naria conservazione di una parte 
del patrimonlo culturale che pro 
prio quelle fondamenta e quei le-
gami sociali scomparsi avevano 
permesso di costruire. Fra il XII e 
il XIX secolo, mentre una serie 
sempre piu veloce di innovazioni 
senza riferimenti grec! e ramani 
cambiavano il volto dell'Occi-
dente, I'Europa compiva una rie-
laborazione serrata della h'loso-
fia, del pensiero politico, dell'ar-
te, del diritto classici: camp! dove 
nessuna novita sarebbe stata 
conoepibile senza le premesse 
greche e romane... ». La storia 
spezzata, insomma, non e una 
storia interrotta per sempre. In 
qualche modo continua con noi, 
nel nostra rapportocon l'antico. 

r-

L'epistolario Bompiani-Zavattini 

«Verso reternita» 
«E io m'arrangio» 
Valentino Bompiani e Cesare Zavattini. II loro primo in-
contro risale al 1930, quando il futuro regista si era tra-
sferito a Milano e lavorava alia Rizzoli. La sua robustez-
za fisica gli consentiva di tollerare le dodici ore di lavoro 
al giorno in casa editrice e la sera di continuare per 
Bompiani stesso. «Cinquant'anni e piu...» (Bompiani, p. 
480, lire 78.000) raccoglie parte delle lettere che i due si 
scambiarono a partire dal '33. 

« A 
vedermelo davanti 
grosso e timido non mi 
ispirava fiducia. Si era 
seduto e taceva, inten-

to a strapparsi con metodo le so-
pracciglia. Tiro fuori dal taschino 
o forse dalla manica un rotoletto 
di ritagli. Li posO sul tavolo e vi 
accennava col mento come se si 
trattasse di ciambelle che mi invi-
tava ad assaggiarc: era il suo pri
mo libra, lo mi sentivo offeso. 
Aspettavo Stendhal e dovevo per-
dere tempo con le leccomie pae-
sane. Gli proposi di scrivere un 
racconto per ragazzi. Mi diceva di 
si, con la testa un po' storta e la 
bocca appuntita. Kacimold i pez-
zetti di carta e se ne ando. Dopo 
quindici giomi tornava con un ro-
tolo di fogli scritti a macchina». E 
questo il passo arcinoto di Via pri
vata in cui Bompiani racconta il 
suo primo incontro con Zavattini, 
awenuto quasi all'insegna del-
I'intollerabilita fisica. Ma ne nac
que uno straordinario sodalizio, 
documentato dalle miile lettere 
scambiate da entrambi di cui 
questo volume ripraduce quasi 
un terzo. 

Le lettere qui riprodotte relative 
agli anni Trenta sono poche: evi-
dentemente i due si scambiavano 
molto a voce. Poi I'epistolario 
prende quota e diventa docu-
mento di una storia a due. Abi-
tuati come siamo agli epistolari di 
scrittori, spesso monotematici, 
con una certa tendenza al dlvor-
zio fra le notizie private, ivi com-
prese quelle sui propri lavori, e 
quelle di ordine estemo: notizie 
editoriali, manovre per premi let-
terari, informazioni di strategia 
promozionale, qui invece siamo 
gettati nel bel mezzo dell'attivita 
editoriale di Za e del suo amico. 
Si vede I'officina, il vulcanico Za 
che ne pensa di tutte - anche il 
famoso giomale «ll Disonesto», 
mai uscito, e -Italia domanda», 
gia pronto e mai uscito come tale 
(I'idea fu poi riciclata e riassorbi-
ta entro un settimanale gia esi-
stente) - anzi, si vede una parte 
delle sue rrovate, quelle per Bom
piani. II quale aveva il suo ruolo 
di editore e lo mantenne sempre; 
si potrebbe dire un amministrato-
re delle idee altrui ma anche un 
consigliere a sua volta; e un im-
prenditore. I suoi rapporti fuori 
d'ltalia, lo spingere per le tradu-
zioni, questo \iovimento «moder-
noH s'intravede appena ma c'era. 
Faceva anche lo scrittore, e al-
1'occasione ne parla tranquilla-
mentecon Zachiedendo pareri. 

CraatJvita 
Diciamo allora che I'epistolario 

mantiene costante quel tratto pre-
ciso ed elegante per cui i due inter
locutor! hanno veramente da dirsi 
qualcosa, il che consente loro di 
essere precisi intomo a un oggetto 
che si propongono di discutere. Si 
ha I'impressione di che cosa sia la 
creativita applicata al campo del-
I'editoria. Calvino, Pavese e Vittori-
ni nelle loro lettere sono dl pasta 
diversa: separano i ruoli, e scrivono 
agli autori mantenendo ben dlstin-
ta la loro attivita di autori in proprio 
(la lasclano intravedere nei giudi-
zi, ma e un'altra cosa). Quest'epi-
stolario e certamente piO simpati-
co dei loro (ma quello di Calvino 
editore e, nella sua relativa fred-
dezza, comunque importante). 

Si potrebbe estrarre dalle lettere, 
ma solo da quelle a firma Zavattini, 

* 

un campionario di testimonianze 
brucianti sulla propria condizione 
esistenziale. Mai una moralita 
astratta, sempre considerazioni di 
tipo pragmatico, funzionale (co
me: «Un giomo ci si accorge di vi-
vere, e allora non c'e piu pace>. 
p51), espresse concretamente, 
per immagini; dove limmagine 
conta di per se e non e ildoppio, 
non e simbolica: <Si tratta di anda-
re in fondo alia propria linea di for-
za. Quale? Qualsiasi. Ciascuno di 
noi e come una delle tante linee 
che si dipartono da un oggetto, da 
una cosa» (p.232). Che poi e un 
modo per fare letteratura. Questo 
passo e gia qualcosa di un suo li
bretto: «A voile mi sembra che I'as-
se terrestre mi entri per dove non 
posso dire e mi esca per la boca 
nel senso di una immobilita e di 
una determinabilita infinita, a volte 
mi pare di essere fuori da quello 
spiedo al quale siamo infilati tulU-
(p.61). E dopo un passo sulla pro
pria disperazione, commenta: 
•Compio degli errori di vita cost 
grandi che diventano perfino me-
ravigliosi»(p.224). 

Cinema 
Se nelle lettere sono queste le 

cose in evidenza (si potrebbe dire: 
cose con molte peisone: perche al
lora non annotarle piu abbondan-
temente e non fare un indice dei 
nomi?), e sono moltissime, resta-
no sullo sfondo I'attivita cinemato-
grafica di Za - di cui pure egli par-
la, ma parcamente rispetto alia 
mole di lavoro svolto - , quella pit-
torica e, in modo diverso, quella di 
scrittore. Da anche informazioni 
sui raccontj fatti e previsti, ma po
che; e comunque it problema non 
e questo. L'essere scrittore signifi-
cava per Za un poter dire di essere 
arrivato alle radici dell'essere, as-
sumere una forma. Tutta la sua fre-
netica attivita, capace di spossare 
normali fibre umane, e che stupiva 
lui stesso, sembra averla vissuta en-
tusiasticamente ma sul momento; 
una volta terminato un lavoro gli 
restava non dico il rimpianto di 
aver perso tempo ma comunque 
quello di non essere sicuro di star 
percorrendo la sua vera traiettoria. 
II tempo costituiva il suo vero assil-
lo, tanto che il progetto del quoti-
diano non era altro che un tentati-
vo di catturare il tempo attraverso 
la sua manifestazione sotto forma 
di eventi: «£ il piu nuovo, il piQ 
straordinario giomale che io abbia 
mai pensato. C'e dentro la vita cr> 
m'e e come potrebbe essere» (p. 
189). Qualcosa di quello che face
va doveva sembrargli grande e 
molto invece inutile, ultracondizio-
nato e inautentico. La letteratura 
era per lui un orizzonte su cui mi-
surarsi, come un amore dal quale 
si e costretti, o ci si costringe, a sta
re lontani. 

Scriveva nel 1941: «Bisogna arri-
vare in fondo, capiti quello che ca-
piti. E io arrivero al mio fondo, sia 
esso santita, delitto, pazzia, o nien
te: come un vuoto, e allora sara 
nell'ordine delle cose. Mi pare di 
essere sempre alia vigilia di qual
che cosa» (p. 58). II rischio era che 
il fare frenetico cadesse sotto I'in-
segna dello spreco. E intanto la vila 
si rivelava tutt'al piu come un vi-
vacchiare. Verso la fine della corri-
spondenza, i due essendo ormai 
molto vecchi, Bompiani gli diceva: 
«lo vado avanti nell'etemita»; e Za
vattini un piu amaro, eloquente e 
realistico: «m'arrangio». 
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POESIA 

STUPRO 

Bronzo del museo segreto 

Nel metallo sonoro e raro di Corinto, 
un artista antico ha fissato sapientemente 
il pagano sogno - oh conturbante e seducente 
d'un colpevole e triste e troppo squisito amplesso. 

Bella e calda! - una Donna stuzzica un esile bimbo 
ignaro d'Amore, che respinge il labbro 
e le tettine verso lui frecciate, di febbri brucianti 
e gli sguardi carichi d'un desiderio trionfante... 

... Millenario! lostuprodi bronzo siconsuma! 
II piccolo inquieto, sotto il bracierecarnale 
si torce e non vuole, orrore! divenire uomo... 

Ma lei lo tiene! che con un gesto eterno 
impone il fulgore delle carni odiose 
e il sesso gli cerca con mani gioiose!... 

PaulValery 

(da Opere poetiche, Guanda, 
traduzione di Giancarlo Pontiggia) 

TRENTARIGHE 

Chi sta con Petain... 
aiovANNiaiuDici 

N
on sempre, anzi rara-
mente, tra le puropinabi-
li calegorie di «bene» e 

• «male» possiamo traccia-
re un confine cosl netto da non 
farci rimpiangere un qualcuno o 
un qualcosa tagliati fuori dal 
campo che si sceglb. Vi sono pe-
r6 situazioni «privilegiate» in cui 
certl rimpianti diventano inam-
missibili, Se il poeta Saba raccon-
tava, per esempio, che nella Trie
ste della sua giovinezza tutto Tin-
teresse della citt4 sarebbe stato 
nel restare sotto I'Austria: eppure, 
aggiungeva, «essere austriacanti 
era ignobile»; altrettanto ignobile, 
non da noi ma in F'rancia. fu al 
tempo. daMamoso «alfaire Dreyr; 
lus» nonschferarsi dalla parte di 
chi si batteva per 1'assoluzione 
dell'ufficiale ingiustamente accu-
sato di tradimento. Nel partito 
dreyfusista si trovarono cos! uni
te, contro il partito degli affari e i 
circoli militaristi, la sinistra ope-
raia e il meglio del ceto intellet-
tuale con in testa Charles Peguy, 
direttore del famosi «Cahiers de la 
Quinzalne», A lui Piergiorgio Bel-
locchio dedica un capitolo del 
suol Oggetti smarriti (Baidini & 
Castoldi), recensioni postume a 

libri «di cui la maggior parte dei 
lettori piu giovani neanche so-
spetta forse l'esistenza...». Se, fra 
tanti autori, qui voglio ricordare 
Peguy non e solo perche egli sia 
stato un autore della mia giovi
nezza e perche i suoi «Cahiers» mi 
ricordino nostalgicamente quei 
•Quademi piacentini» di cui (in-
sieme a Grazia Cherchi) fu diret
tore lo stesso Bellocchio. E, speci-
ficatamente, per tomare sul giu-
dizio che di Peguy offre quest'ulti-
irio, criticando la successiva sua 
involuzione in senso populista e 
nazionalistico; e tuttavia ricono-
scendo che «se fosse soprawissu-
to, Peguy non sarebbe stato con 
PetafftJlSliai De QarikgfAfH 
che tajqueste caso, insorftma, 
dalla parte giusta, »du bon cote 
de l'Affaire», almeno fin quando e 
intanto che non fosse stato «igno-
bile» non essere comunque con 
De Gaulle, «il pnmo resistente di 
Francia», come ebbe a definirme-
lo un anonimo comunista france-
se in un chiaro mattino del 1947 
alia stazione di Tarascon. Anche 
fra noi dovrebbe essere cauto nel 
richiamare De Gaulle chi al tem
po sarebbe stato dalla parte di 
Petain. 

INCROCI 

Sulla graticola 

L
eggere la Legenda aurea di 
Iacopo da Varazze (Ei-
naudi, Torino 1995) e as-
saporare una madeteine 

proustiana, e al contempo affon-
dare in un intreccio di storie, qua
si un Mille e una rtoftecristiano ed 
edificante, che ci porta nel cuore 
del meraviglioso medievale. Infat-
ti, quando leggiamo di S. Lorenzo 
che, steso sulla graticola del mar-
tirio, si rivolge al torturatore di-
cendo: «Hai arrostito una parte; 
ora rivoitami dall'altra», rientria-
mo nelle aule delle scuole ele-
mentari, nelle ore di catechismo 
negli oratori dove, davanti a noi 
un po' attoniti e un po' increduli, 
il prete in tonaca racconta e mi-
ma orrori degni del Marchese de 
Sade e, in risposta, le battute del 
miglior Toto. Ma lasciamo la me-
moria e la nostalgia personali e 
volgiamoci al testo. Una caterva 
di santi compiono azioni meravi-
gliose in una sequenza ininterrot-
ta che ritroviamo soltanto nei 
grandi poemi di gesta. Ma Iacopo 
scrive molto tempo dopo queste 
gesta. Ed e un uomo colto e auto-
revole, priore domenicano per 
1'intera Provincia Lombarda e poi 
Vescovo di Genova. E dunque 
contemporaneo e dello stesso or-
dine monastico di San Tommaso, 
una delle menti piu lucidamente 
analitiche della fiiosofia occiden-
tale. E contemporaneo all'ege-
monia culturale dei domenicani 
nelle maggiori universita euro-
pee. S. Tommaso con la sua acri-
bia critica aveva giustamente 
messo in dubbio perfino l'indi-
scussa autorita della Theologia 
arislotelica. Come si muove Iaco
po nei confronti delle storie che 
racconta? 

S. Andrea non si limita come 
Cristo a far resuscitare un morto; 
ne resuscita decine in un colpo 
solo: "Quaranta uomini stavano 
venendo per mare dall'apostolo, 
per ascoltare la sua preghiera; ec-
"co che il demoniojsollevd ilanare" 
e tutti annegarono. Iloro corpi, 
gettati sulla riva del mare, furono 
trasportati davanti all'apostolo, 
che subito li resuscit&». Iacopo 
non ha dubbi. Esercita invece la 
sua critica in rapporto a un altro 
episodic S. Andrea e guidato 
dall'angelo in Mirmidonia, dove 
Matteo e tenuto prigioniero. An
drea gli restituisce la vista e la li-
berta. Iacopo scrive: «Quanto si e 
detto della liberazione di Matteo 
e della restituzione della vista per 
opera del sant'Andrea non e, a 

mio parere, degno di fede: sareb
be infatti considerare ben poco 
un cosi grande evangelista (Mat
teo) se si credesse che da solo 
non avrebbe potuto ottenere ci6 
che Andrea gli procure cosi facil-
mente». L'espediente critico ha 
una doppia funzione: da un lato 
da alia narrazione il sapore di ve-
rita (Iacopo non si limita a racco-
gliere storie: le'vaglia e le analiz-
za), d'altro lato estende il potere 
miracoloso anche a personaggi 
di cui non si racconta la storia. 

Ben diverse e il caso di S. Tom
maso (sul nome del quale Iaco
po esercita una uerueetimologica 
degna del Cranio di Platone, o di 
Heidegger quando finge che il te-
desco e il greco antico siano 
un'unica lingua). Un coppiere da 
uno schiaffo a Tommaso che, fis-
si gli occhi al cielo, non mangia e 
non beve. Tommaso reagisce: «E 
meglio che tu abbia nella vita fu
ture il perdono, e in questa un ca-
stigo transitorio: non mi alzer& di 
qui finche la mano che mi ha col-
pito non mi sia stata riportata dai 
cani». II coppiere esce, un leone 
lo uccide e beve il suo sangue, i 
cani fanno a pezzi il suo corpo e 
un cagnaccio nero riporta la ma
no destra del coppiere nella sala 
del banchetto. C'e evidentemen-
te una sproporzione tra il gesto 
del coppiere e la vendetta, che 
anche S. Agostino nel suo Contra 
Faustum ha rilevato, come Iaco
po riconosce onestamente. 

Come risolvere la questione di 
questa crudelta, paragonabile a 
quella di Dioniso nelle Baccantidi 
Euripide, mantenendo fede alia 
veridicita della storia? Iacopo co-
nosce il suo Agostino in polemica 
con i manichei. E vera che il cop
piere e stato punito esagerata-
mente, ma e altresl vera che fu 
•compensate con un beneficio 
ben piu grande» e cioe il perdono 
nell'al di la. Ma il motivo di que
sta punizione, anche se cosi ben 
ricompensata?L'accadutd ha fat-
to capire agli astanli quanto "Fa-
postolo fosse amato da Dio'il e 
quanto grande fosse la consola-
zione della vita etema. Agostino 
aggiunge: «Se questo racconto sia 
vero o falso al momenta non 
m'importa». Per Agostino e un 
exemplum contro I'inesorabilita 
del male predicata dai manichei. 
Iacopo invece non ha dubbi. La 
verita della storia e provata; I'in-
congruenza e risolta. Si pud dun
que procedere oltre con altre re-
surrezioni, miracoli, meravigliosi 
accadimenti. 

THENEWYORKER:L'AMERICADELLEDONNE 

Hillary, scandalo del pensiero 

D
a noi l'8 marzo e, giornali-
sticamente parlando, co
me uno dl quei fastidiosi 
pruriti che cl aggredisco-

no alia schiena, proprio al centra. 
sotto le scapole. Bisogna assolu-
tamente grattarsi. Da solo non 
passa, Localizzare e raggiungere 
quell'impervia parte del corpo e, 
pero, impresa non facile. Meglio 
chiedere aiuto a chi abbiamo ac-
canto o a uno strumento quaisia-
si. Un tempo si fabbricavano ap
posite manine d'avorio o legno 
dal lungo manico. Bastava infilar̂  
sele dlsinvoltamente sotto gli abi-
ti e In un attimo il prurito era rim-
piazzato da un meraviglioso sen
so di benessere. La «giomata del
le donne» e, per la carta stampata 
di casa nostra, appunto un pruri
to da farsi passare alia svelta. La 
compiacente e servizievole mani-
na d'avorio siamo spesso proprio 
noi, ledonne. 

Se cosl deve essere, una gratta-
tina e via, che sia almeno un po' 
speclale e che prenda il suo tem
po. Ben vengano allora iniziative 
«distese» o forse solo oculate co
me quella del settimanale statu-
nitense Tl\e New Yorker che, in 
occaslone del recente 8 marzo, 
dedica - anzi appalta - il numero 
della tivisla alle donno. E iostrilla 
in copertina con un ovale bollino 
Women's Issue sovrimposto al ti-
tolo o seguito dalla lista dello au-
tricl. Tra le ospitl della storica te-
stata, fondata nel '38 da Harold 
Ross o oggl diretta da Tina Brown, 
scopriamo cosl Lillian Ross, Arle-
ne Croce, Wendy Wesserstein, 
Francine du Plessls Gray, Jane 
Kramer, Mary Daly, Annie Lclbo-
vltz, Guerrilla Girls, Sandra Ber-
nhard e - attraverso un'esempla-
re intervista,'racconto llrmala 
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IADOTTI 
dallo studioso africano-america-
no Henry Louis Gates jr - Hillary 
Rodham Clinton, contestatissima 
First Lady d'America e figura cru
ciate della campagna presiden-
ziale in corso. La coraggiosa e 
spregiudicata autoanalisi in pub-
blico di Hillary Clinton, mediata 
dallo sguardo e dalla penna soli-
dali ma non ossequienti dell'in-
tellettuale e nero Gates, e ad 
esempio un duplice e trasparente 
segnale di enorme rilevanza poli-
tica. 

Un suo sguardo 
Titolato «Hating Hillary», odiare 

Hillary, questo lungo testo (che ha 
la densita teorica e la riconoscibile 
utilita tattica di un pamphlet) inda-
ga senza reticenze e eufemismi 
sulle ragioni per cui Ms. Rodham, 
a< /ocato di successo, pari grado 
del marito, femminista dichiarata, 
si e, lin dal suo apparire sulla sce-
na politica, attirata le antipatie e il 
sospetto tanto della destra quanto 
della sinistra, di uomini e donne, 
nonche di buona parte della stam
ps. Coinvolgendoci a poco a poco 
in una narrazione mai apologetica, 
ma retoricamente destinata a por-
tare lettori/trici ad anvmettere che 
il vero torto di Hillary sarebbe di 
pensare in proprio e di avere un 
proprio sguardo sul mondo e un 
proprio irrinunciabile destino indi
viduate, non svendibili ai presunti 
«dovcri» di moglie e fiancheggiatri-
ce afona del presidente, Gates 
consegna agli ottocentomila ac-
quirenti medi del settimanale una 
dichiarazione di voto e il ritratto 
umanissimo e sfaccettato di una 
nostra contemporanea. 

Data la sua figura di intellettuale 
organico e di accreditato rappre-

sentante della comunita nera ame-
ricana, la scelta di campo a favore 
del team Rodham/Clinton Gates la 
fa, owiamente, non solo a proprio 
nome. Decidere «per Hillary*, no-
minando e analizzando tutte le 
ombre che da quattro anni i suoi 
detrattori usano e enfatizzano per 
miname I'immagine (e con la sua 
quella del marito), e un modo net-
to di gettare sulla bilancia degli 
equilibri elettorali il peso della vo-
lonta politica degli africani ameri-
cani. Rivolgendo per di piu un se
gnale preciso anche alia sessista e 
razzista America bianca. Non va 
dimenticato che Gates e uno dei 
pochissimi che hanno rifiutato di 
aderire e partecipare alia Million 
Man March indetta dal fondamen-
talista nero Louis Farrakhan nel-
l'ottobre scorso. Oggi lui, nero e 
maschio, entra ufficialmente nel-
l'agone elettorale stando dalla par
te di una donna, bianca e awocato 
tra i migliori d'America, celebre 
per essersi schierata a fianco della 
nera Anita Hill contro il nero e abu-
sivo giudice Clarence Thomas. E 
ne parla come di una "intellectual 
equal» del marito. Lasciando inten-
dere che avrebbe tutti i titoli per 
aspirare in proprio alia carica pre-
sidenziale e che proprio questo 
non le viene perdonato. Parados-
salmente neanche da molte don
ne. II suo peccato - per riallacciar-
ci a un altro dei bei saggi del New 
Yorker «rosa», i'irresistibile «Sin 
Big», pecca grandiosamente, della 
teologa femminista Mary Daly-sa-
rebbe di non aver rinunciato a "es
sere e a fare scelten. Sin, peccare, 
dalla radice indeuropea es, che si-
gnifica «essere». «Scoperta questa 
etimologia - scrive Daly - scoprii 
intuitivamente che per una donna 
intrappolata nel patriarcato, reli-
gione dell'intero pianeta, "«essere" 
nel senso piu pieno e "peccare"», 
\ 

NEWYORKTIMES:NELMONDODEILICENZIAn 

Scopri ralternativa alia corporation 
STCFANOVKLOTTI 

S
olo i vocabolari americani 
piU attenti e spregiudicati 
riportano il verbo to down
size. Sembra che sia entra-

to in uso sul finire degli anni 70 
nell'industria automobilistica per 
indicare il «ridimensionamento» 
delle macchine statunitensi, sul 
modello di quelle giapponesi, piu 
•compatten e competitive. Negli 
anni '80 il verbo comincia ad ap-
plicarsi alle aziende, il cui «ridi-
mensionamento» o «rimpiccioli-
mento" significa «licenziamenti». 
Tra il 3 e il 9 marzo, sette lunghi e 
preziosi articoli-inchiesta sono 
apparsi sul New York Times (per 
chi ha mezzi elettronici, ecco I'in-
dirizzo: http://www.nytime-
s.com/downsize. E per chi voles-
se intervenire sull'argomento con 
posta elettronica: downsizenyti-
mes.com). Titolo della serie: 
«The Downsizing of America», 
cioe della corporate America, 
quella delle aziende. To go cor
porate e la raccappricciante 
espressione per indicare che si 
entra a far parte di questo mondo 
trascendente. II ridimensiona-
mento, infatti, interessa innanzi-
tutto le multinazionali, o comun
que le grandi e grandissime cor

porations (sul genere Kodak, 
AT&T, Chase Manhattan Bank, 
Sears, compagnie aeree ecc.) 

Mentre me ne sto immerso nel
la lettura di questi articoli, ricevo 
una telefonata. II giomo prima 
avevo riportato in un negozio di 
una grande catena per bambini 
un lettino acquistato un mese in-
nanzi, non perche non andasse 
bene, ma solo perche avevo cam-
biato idea e volevo restituirlo e 
farmi rimborsare. Scarpe, vestiti, 
oggetti di ogni genere: si pud ri-
portare tutto, o quasi, e si viene 
prontamente rimborsati, senza 
dover giustif icare il gesto. 

II manager 
La telefonata e di una manager 

del negozio in questione. Da buon 
italiano, temo grane. Invece mi si 
chiede di giudicare il «servizio 
clientn, cioe le impiegate che han
no effettuato il rimborso. «Very 
good», dico. aVery goodfr, inquisi-
sce la manager. Come dire: «non 
sta esagerando?». Confermo auto-
maticamente, sapendo che una 
mia esitaz'ione o ritrattazione po-
trebbe contribuire a un verdetto di 
licenziamento. 

IREBUSIDID'AVEC 

(folies) 

scotentennare 
perdunare 
emiizlonare 
raganellara 
trangulllluare 
hpallzzare 

esitare nello scotennare 
perdonare andando per dune 
turbare gli emfl 
raggranellare raganelle 
portare la calma fra le anguille 
coalizzare i koala 

E tuttavia e questo tipo di impie-
ghi di basso livello, spesso a meta 
tempo, mal pagati e poco attraenti, 
che sono in aumento (se ne perdi 
uno ne trovi un altro). Cid che di
stingue il ridimensionamento anni 
'90, e che lo rende reale e spaven-
toso anche di fronte ai dati generici 
di una crescita occupazionale, so
no tre caratteristiche: in primo luo-
go, le vittime sono per lo piu lavo-
ratori qualificati, dirigenti di suc
cesso, gente che guadagnava dai 
50.000 ai 140.000 dollari I'anno, e 
che da un giomo all'altro si trova a 
non poter piu pagare il tagliando 
della macchina, le assicurazioni, 
una casa semilussuosa, le rette del 
college per i figli, una breve vacan-
za. Si dira: poco male Ma non si 
tratta di gentp che esce dalle Ivy 
League, ma di persone che crede-
vano nel «sogno americano», di 
meccanici figli di meccanici, dive-
nuti ingegneri di successo, dirigenti 
che hanno dedicato trent'anni di 
vita all'azienda, e che vedono la 
propria identita dissolversi, perche 
le grandi «corporations» vogliono 
elettrizzare Wall Street (Sears an-
nuncia di licenziare 50.000 lavora-
tori e i suoi titoli crescono del 4%), 
o credono (e a volte devono ricre-
dersi, stando ali'ultimo articolo 
della serie) che tagiiare significa 
solo risparmiare sui costi senza pa
gare in efticienza (e dunque, di 
nuovo, indenaro). 

II tasso dei divorzi e altissimo tra 
i colletli bianchi» appena licenzia-
ti, come anche quello delle depres-
sioni e dei suicidi. In una societa 
dove si viene presentati a una cena 
qualsiasi per nome, cognome, 
azienda di appartenenza, posizio-
ne occupata aH'intemo della stessa 
e la propria identita coincide dun
que in grandissima misura con il 
lavoro. la perdita di quest'ultimo 

viene vissuta persino dalla famiglia 
della vittima quasi come un tradi
mento, per non parlare dell'istan-
taneo vuoto di amici, dell'imme-
diato deserto che si crea intomo al 
licenziato. II quale, poi, non e nem-
meno piu tanto giovane, e I'eta co-
sta. 

In secondo luogo, poiche i nu-
meri che registrano l'aumento del-
I'occupazione riguardano una per
dita di posti nelle grandi compa
gnie e un incremento in aziende 
pifl piccole, spesso sono posti sen
za copertura sanitaria, che offrono 
stipendidifame. 

Levlttlme 
Ironia del <idownsizing»: spesso i 

licenziati di alto livello restano re-
pubblicani convinti, e piu nella tra-
dizione liberista che in quella cor-
porativista e isolazionista alia Bu
chanan: se la logica di mercato li 
ha masticati per una vita, e inline li 
ha vomitati senza tante scuse, la 
colpa sara loro, delle vittime, an
che se ancora non hanno capito 
quale sia, e si arrovellano e impaz-
ziscono. 

L'ultimo articolo della serie si in-
terroga su soluzioni alternative alia 
frenesia del licenziamento. Viene 
analizzato, per esempio, il caso 
della United, che rinuncia a una fu-
sione con la UsAir, dopo averchie-
sto agli impiegati di diventare azio-
nisti. 0 quello della Intel, che inve-
ste circa 3.000 dollari all'anno per 
ogni impiegato (il doppio della 
media nazionale) per eorsi di ag-
giornamento. E I'investimento ren
de. Persino stando al New York Ti
mes (un quotidiano non certo rivo-
luzionario o spericolato) soluzioni 
alternative ce ne sono, a condizio-
ne di avere la cultura, la volonta e 
Pimmaginazione percercarle. 

http://www.nytimes.com/downsize
http://www.nytimes.com/downsize
http://mes.com


UN POLIZIESCO DI PISCICELLI 

II male trionfa sempre 
Un poMzleeco all'amertcona, nel 
rispetto delle ro«olodeH'<fcerd 
ballad-. Coal a) preaeiita«U neve a 
NeneeV»# eeeonde opera nerrebVa 
delreglatectriematngraflca 
S«MtomnwlMHI .Ut tar ia* 
auilesnlala Ha NepuH » PlHIla 
CajnaaMMnf poo* 0ttra Sorrento. 

Qui In tando • un dliupo vtena 
trovatoHcorpoeeanlrnedlAnna 
Del Prato, donna rlccae 

ilelleolu Important! azkmde che 
operano nel aettore del trasporrJ 
navaH.ParlapoUzlatltrattadl 
mort* accMwrtata. II fraMlo 

Frank, rimpatrlato per II funerala 
da Long Island dova van, sospetta 
Invece II deimo.mverrtaindlzl non 
veneeono.Ognlcoaaanzlra 
aembrara raglonavola la 
conclusions daHlnchlaata d*Ha 
poHzIa che puree state condotta 
•brlgaUvamant*. Ma alamo In un 
mondo In cui tutto vaellerovescla: 
earlcordorcelolntoivlenolaneve 
chadoccaabtwndanta.aMapoH.ln 
plenoapritolmun mondo dlstffatta 
spsclel'ImpfoboMlee mono che 
mal ImposalbHs. Carlo, Ingenue 

speranze dl restaurara I'ordlne 
Infrantoe bam non eoWvame; ma 
raccogllere Informaztonl non e 
aeonvanlanto. Dal caao accetta 
dunque dl occuparal Tony Taralkt, 
hwatttgatora private. In realta lino 
ad ora Taralht al a occupato dl 
plccolezza: Mormazlonl 
commercial!, paraone acomparaa, 
Infedortt coniugall; coaa otdinarte 
eh* mettono ki gtoeo la ordlnarle 
passion! dl uomM a donna 

Naw York dova ha lavorato par un 

palo d'annl ha svotto mansion! dl 
routine. Ugualmente, a uno che el 
aa tare, a alutandosl come pud 
itesce a trovara la ptota (lusta. 
Sempra megllo aHora al kitravada 
aulkt sfondo la presenzs dalla 
camorra o abneno dl alcunl auol 
uomkil, aia pure di Importanza 
aecondaria. La vleanda dunque al 
compllea, e al niovknenta 
apoatandoal aempre plu varao la 
forme del thriller.Aila fine sul 
datttto vtene fatta luce. I merit! 
vanno attrlbuW farm pero alia aola 

Ibrtuna: •abMamo avuto cuk>, 
rtconooco H comrnHnrlo Caputo, 
amleo dl Tony. D'altronde, I eorrH 
non tomano aa non In parte: troppl 
tatrj rlmangono oacuri. E 
eopfattullo Inlaltp rlmana II patera 
camorrlttJcocheunantleroequale 
llnoatrodetective non pud 

poJUeacoproMerMtteo 
hnprontatoa unavMonedMlluaa 
delle reatto. Del resto,lungo tutto 
II aecoto una buona parte del 

gUMttlnonhafattoche 
aommlnlttrarcl kdezlonl dl 

regola la ghwtizla trionfa ben 
poehe volte nella vita dl quagejb. 

CCiuseppeGallo 
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LETTERATURA. Londra vista da un barbone in «Ripley Bogle»di McLiam Wilson 

Roddy Doyle 
o Noll Jordan 
Dall'lrlanda 
con •crittoro 

GMscrrttori Irlandesi 

deUo plu belle realta 
deUe letteratura dl 

nostra case edttrict, 
Moognasubrto 
dwMafano, tono 

M i l s pronto dd MtMittflpraporMlntnNludoM 
ItoMaMlowdpHllntowMifra.Quaiidad 
•WHin *>naai*iw» linrtifcilliMrlai y ml A milaauli • I I 
wtwconoiooff ifoanyiioyW|W 
pMi nolo, por motM cfcwmatografloi (-The 

^CfMpptf^trq^tadlMaMnFroaTiaOvTrM) 
* Continltnwfltft** n0$ dj AlMPWltof);Owiwitl 
" J M dflto ilto iCMifpv $ dHflcilo llnfutettcMiionto 

2 Riui totofMunttoMiw <4l CAftoM dot iMpaiialO" 
; dl PatrickIfeCabetcNeeeeoenanfcoanchell 
* Mrnanio Bfadadtntar "CnnWt BoHafJ m 
' •oringMoH ha propooto •ftoaeetto aull'oitta. dl 
, Mfrtllowef4pviiboQottt ha tnadotto I iMscontl dl 

POfnette^Vdri credarrth dMoeeph O'Connor. 
AiWaerliton do 'ideprlra'' ovwanienhi ancora d 
aonpj ma fwffl rnornanta poaalamo dlonmrcl 
aoddlaiatfi, TwttdWln *Wa Ihrta degH Mnndail da 
Iffiporblfe un pajo dl nornl pptrabbero eeeere 

egxlurrtl. II primooquellodl Brian Friel, 
eccellente drammaturgo, aeeal nolo In Use, 
otoechomlrlandaemlnghUtena, II CIH ultimo 
lavoro, tMoHy Swenney.,edepocoandatoln 
scenaaMlaiw.EqiiellodlNellJordan,ll , , 
roglatsclnematograflcoa<MonaLlsa<eol>La 
moghe del aoMato-, autore dl un bNoHto 
ranwtto,anu>iontatotralrianda,giierradl 
Spagna a Seconda guerre mondtole, 
daH'mtrigarrtetrtolodSiiniiM with Sea 
Monster. Sulla tela dal auccesao daHa reeente 
narrate WaniteieOariar^puDbllca ore 
•Ripley Bogle* dl Robert McliamWIIeon (p. 
379, lire 28.0O0)d^parMamoln questa 
pagina. H romanzo racconta I* vIcaMltudkil dl un 
glovanelnendseestravaganteeblaarro M 
emlgratokiunaLondradelnoeMa^ernl.dove Q j 
vlve nal *mondo a parte* del MraonL Ma 
attenilone:perchequeetoglovanechevlene 
deecilllo corna atto un iMlro*otbJHla\oceM A 
verdl,vtsopaHkloew4>allleeMri,lnitMltieun | 
•x •tudonto niodoHoohoMA ppwwo^uii&ltoi 
errtrarealTiuiltyCollHedinibllno.Per 

SdllO 
urloso romanzo questo SI. 
ply Bogle appena Wscito 
da Garzanti, (traduzione 
di Inrico Palandri), opera 

prima del glovane nord-irlandese 
Robert McUani!, WilsOn fclesse 
S9CNkV.il tomm^> 6 del 1989). Ri-
pley Bogle ha ventldue anni, e di 
Belfast (come 1'autore) e vive da 
bartwne a Londra. Un aspetto del 
rornanzo che non pu6 non colpi^ 
re e II senso di autentlcita con cui 
viene comunlcata la descrizione 
delta Vita quotldiana del giovanis-
slmo vagabondo, i suoi atteggia-
mentl mentall, H «uo modo di 
pQfsi rispetto agli altf - sia i toar-
boni. sia i «normali» - ma soprat-
lutto il freddo, la famei la sporci-
zia, I'umiltelone fisica, II para-
dossale senso di controllo sulla 
clttt. Per certi versi e affascinante 
I'lmmagine di Londra che ne 
emerge, v/sta con gli occhi di chi 
la viye co/ne territorio in cui giro-
vagare ejiome casa diffusa in cui 
dormire:,cl sono Iparchi, le piaz-
we> note ai turisti, le strade piene 
dl tolla del centra commerciale e 
quello gla perlferico oltre Putney 
Bridge, l)ertettamente riconosci-
bill eppure Irasformati dalla pro-

mmmmam 

II romamo che segno I'esordio 
delgiovane scrittore nord-irlandese 
6 la storia di un ragazzo nato in un 
ghetto di Belfast che scappa dal Trinity 
College e diventa homeless a Londra 

spettiva in cui appaiono al nostra 
anti-erae. 

Come sapremo verso la fine, 
Ripley Bogle fa la vita del barbo
ne da circa sei mesi, anche se gia 
a Belfast, sui diciassette annf, ave-
vavissuto perqualche mese in un 
simile modo. La narrazione alter-
na la descrizione del presente (e 
la riflessione su di esso) al ricor-
do del passato, soprattutto quello 
irlandese, dall'infanzia tragicomi-
ca - figlio di una prostituta irlan
dese e di un alcolizzato gallese, 
che pero e forse soltanto un pa
dre putativo - all'adolescenza 
rassegnatamente ribelle. Nelia 
sua formazione le sgangherate vi-
cende personali fanno tutt'uno 
con quelle politiche. La questio-
ne irlandese fa parte di un pano

rama quotidiano di rastrellamen-
ti, di violenze„di odio e di morte, 
che continuamente entra nella vi
ta del bambino e poi dell'adole-
scente Ripley Bogle. I protestanti 
irlandesi sono un nemico, violen-
to e ciecamente spietato; sono un 
nemico anche i soldati inglesi, 
ma per dovere, e persino con un 
accenno di comprensione e di 
pieta. Nel libra la Gran Bretagna 6 
chiaramente la potenza colonia-
le che ha asservito l'Irlanda; ma 
altrettanto decisa e la condanna 
del terrorismo cattolico, non nel-
le dichiarazioni di Ripley, ma, as-
sai piQ efficacemente, nel rac-
conto agghiacciante dell'uccisio-
ne del padre e del suo grande 
amico Maurice. 

Dall'lrlanda Ripley, brillantissi-
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mo studente discolo, riesce ad 
andar via perche supera I'esame 
di ammissione a Cambridge. An
che qui si manifested la sua ge-
niale sregolatezza; ma per l'lstitu-
zione la sua irregolarita sara alia 
fine inaccettabile e verra caccia-
to. Questa 6 la parte piu scontata 
del romanzo, piuttosto di manie-
ra, compreso il racconto del suo 
grande amore respinto. Si stacca-
no certe osservazioni iniziali. sul-
I'atteggiamento reazionario che 
serpeggia tra gli studenti, in per-
fetta armonia con i tempi, gli anni 
Ottanta del thatcherismo selvag-
gio (e quindi nella parte londine-
se assume particolare significato 
la scelta della vita da barbone di 
Ripley rispetto al credo yuppie 
imperante) 

2,«n Butturini (da -Noi c'ertvtmo-, TnncMdl Editor!) 

Un motivo di interesse non se-
condario del romanzo t dato dal 
tipo di scrittura. II racconto e affi-
dato quasi tutto a una voce nar-
rante, con qualche irruzione del-
la terza persona e con qualche 
pagina in forma drammatica. £ 
una voce fortemente ironica e au-
toironica, spesso marcatamente 
colloquiale e brillantemente in-
ventiva, con aiie spalle il modello 
di Martin Amis (ma, volendo, si 
pu6 anche chiamare in causa 
Flann O'Brien e, forse, addirittura 
un'eco di Joyce), che nell'arco di 
quattro giomate confida al lettore 
il precoce sfacelo del giocane Ri
pley. McLiam Wilson ci presenta 
un narratore che cerca non solo 
I'attenzione, ma la complicity e 
I'approvazione di un ascoltatore. 

Al punto da dare false versioni 
delle sue due storie d'amore per 
•uscime meglkn. Solo alia fine 
confessera la verita: e solo alia fi
ne ci raccontera come & stato uc-
ciso Maurice. 

A volte l'esercizio stilistjco (co-
munque solo in parte trasferibile 
nella traduzione) prende il so-
prawento sul materiale narrativo. 
Nei moment) pid riusciti lo squal-
lore esistenziale 6 invece come 
esaltato dalla contrapposizione 
con I'effervescenza della forma 
che lo descrive. Come negli altri 
scrittori irlandesi impostisi in que
st) anni (Doyle e McCabe), I'in-
venzione linguistica £ elemento 
costitutivo della narrazione. Ma 
qui, si direbbe, con un sospetto di 
esteriorita. 

Critico in liberta nella sua isola 

I
I libra di Pontiggia, L'isala vo-
/ante, e eomposto di saggi 
scrjtti in genere nell'ultlmo 
decennio e rivisti per I'occa-

slone. Ma saggi qui e da intende-
re nel senso piO largo, perche si 
va da quelli critic! e dalle recen-
sionl al brani che riflettono su 
questo o altro problema dell'u-
manlta ,d'oggi (le mostre, I'uni-
versita, «ll sensp della letteratura», 
dunque sempte all'incrocio fra 
cultura a societa), alle narrazionl 
brevl, tendenti ali'apologo. 

II fatto 6 che, se il «mestiere» 
per il quale Pontiggia 6 pifl nolo 6 
quello del naitatore, In lul si anni-
da una forte vocazione dl morali-
stica e una ndtevole capaciti afo-
ristlca - cui risponde altrettanta 
ablllta nel prelevare citazioni me-
morablli: Montaigne e Leopard! 
non sono qui nominati per nulla, 
e in partlcorare II «pezzo» che s'in-
tltola Interna e pamdiso delta II-
brerta antiquarla rlsente senza 
dubbio dells Operelte momK plu 

agili e paradossall. Quanto detto 
nascende si un >taglio» stilistico e 
mente.e preciso, ma anche un 
punto di vista ideologico e un 
senso della vita che si danno po-
ca speranza ma continuano a 
credere nella ragione 

Si pu6 dire che questa raccol-
ta, cost varia di contenuti, abbia 
un centra o un collante? Senz'al-
tro, sono i iibri, e non solo come 
contenitori di quella cosa che si 
chiama letteratura, ma anche 
nella loro materialita, come rivela 
II titolo che abbiamo appena cita
to. E se un sottotema strisciante 
pu6 essere ind'icato, forse 6 rica-
vabile dal capitolo Vedere e non 
essere visit, col relativo rimando 
al Diaoalo zoppo dl Lesage: 6 co
st che Pontiggia ama penetrare i 
fatti storici e culturali, quasi can-
cellando la propria personality. 

I saggi critici de L'isala uolante 
sono di rado, come ho accenna-
to, saggi critlcl nel senso stretto 
del termlne. Eppure Pontiggia 

possiede, un autentico talento di 
critico. Chi volesse controllarlo, 
pud andarsi a leggere La lotta di 
Manzoni e I'Anonimo, dove egli 
manovra originalmente il rappor-
to fra lo scrittore e il suo doppio 
negativo, traendone un punto di 
vista nuovo da cui giudicare il ro
manzo' affermo volentieri che 
d'ora innanzi i manzonisti faran-
no bene a tener presente questo 
saggio, che scuotera un po' il loro 
(di solito) sonno dogmatico. 

Fortunatamente Pontiggia 6 
uomo dai giudizi liberl, Cosl, vo
lendo parlare di tecnica de! ro
manzo, si guarda bene dal nfarsi 
ai sollti prodott! semiologies ma 
prende in mano il vecchio e sem-
preverde Aspettr del romanzo di 
E.M. Forster, che disgraziatamen-
te la moda semiologica odierna 
ha quasi sepolto; ed ecco per 
esempio, contra il vento che sof-
fia, questa citazione forsteriana: 
ill ramanziere che lasci trasparire 
un amore eccessivo per il metodo 
con cui ha costruito il suo libra 
non potra mai essere nulla piO 

che interessante abbandonando 
la creazione del caratteri, egli ci 
chiama ad analizzare il cervello 
che l'ha creato e ne nsulta una 
grave caduta del termometro 
emotivon. Qui poi, si capisce, 
Pontiggia ha le sue buone idee 
personali, come questa «ll ro
manzo si e liberate degli aggetti-
vi. Non esiste piu come specie, 
ma come genere. Come genere 
pero non 6 mai esistito. Bisogna 
inventarlo». Ottimo. 

Cosl Pontiggia esalta come 6 
giusto Mtgraziont del serbo Milos 
Cmianski - o meglio la prima 
parte unica tradotta (a quando il 
resto?), Per cui sono disposto a 
seguirlo ciecamente, e lo fard, 
quando loda Torno presto di Ja
mes Barlow, che invece non ho 
ancora letto. 

Siccome sono d'accordo su 
tanto con lui, Pontiggia non me 
ne vorri se, un po' sul serio e pifl 
per scherzo, accennero a qualco-
sa da cui invece dissento. Perche 
ripetere il luogo comune un po' 
invecchiato che «ll poeta che 

apre il nostra Novecento e Dino 
Campana»?' seppure il "Novecen
to* sia qualcosa di concrete e 
non un fantasma, e evidente che 
le sue basi sono state poste da 
tanti, tra l quali Campana per av-
ventura non era il maggiore. E 
Hesse sara anche importante, ma 
ai miei occhi ha il torto irrepara-
bile di aver scritto Siddharta, ves-
sillo delle scemenze mistiche 
orientaleggianti, sempre in cima 
alle vendite Quanto poi a Ema-
nuele Severino, non entra nell'ar-
gomento per incompetenza, ma 
essendo amante del divenire e 
dell'apparenza (non dell'idea di 
progresso, prego!) ogni ritorno a 
Parmenide e alia sacerta dell'Es-
sere mi suona male, anzi sinistra. 

GIUSEPPE PONTIGGIA 
L'ISOLAVOLANTE 
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E per finire. Nel rapporto d'a
more fra Majakovskij e Lili Brik 
(terzo il grande critico Osip 
Brik), Pontiggia sta decisamente 
dalla parte delio smisurato amore 
del poeta e <prova awersione» 
per la pifl capricciosa Lili. Nella 
fase calante del suo amore per 
Louise Colet Flaubert gli scrisse 
implacabilmente: «Perme, I'amo-
re non e e non dev'essere in pri-
mo piano nella vita. Deve restare 
fra le quinte. Nell'anima ci sono 
prima di lui altre cose che sono, 
mi sembra, pifl vicine alia luce, 
pifl prossime al sole. Se dunque 
tu prendi I'amore come piatto 
principale dell'esistenza. no. Co
me condimento: sl» e cosl via su 
questo tono. Ora io detesto in 
modo militante questa pagina e 
chi l'ha scritta; pero mi chledo -
forse per scarsa sintonia con Ma
jakovskij in quanto poeta - se I'a
more sia servito meglio dalla pe-
santezza taurina e ricattatoria di 
lul o dalla leggerezza mercuriale 
di Lili. So solo che Karl Kraus non 
avrebbe dubbi. 

Elezioni 

Gli spot? 
Pill chiari 
piu belli 

R
istabilire con leggi condi-
zioni di pariti fra i concor-
renti alle cariche elettive 
pubbliche: questo * in so-

stanza il compito della cosiddetta 
par condicio, irrisolta questione 
ora e sempre d'attualita. & un 
compito tremendo che. come dl-
mostra con grande accuratezza 
Ernesto Bettinelli, fa tremare le 
vene ai polsi oltre che lintero edi-
ficio di questa nostra democrazia 
in fase di transizione. Mentre 
qualcuno si attarda a discutere se 
sia opportuno proseguire sulla 
strada della democrazia' tnaggio-
ritaria e del bipolarismo, la stessa 
esistenza di un concorrente alia 
pifl alia carica eletuVa pubblica, 
non importa se la Presidenza del 
Consiglio, oppure la Presidenza 
della Repubblica, dotato di mezzi 
inarrivabili, rende assolutamente 
evidente che la democrazia italia-
na 6 in effetti diventata, nel modo 
pifl drastico, maggioritaria. Se 
vince quel qualcuno prendera 
tutto e se la democrazia italiana 
non diventa bipolare, la competi-
zione a tre favorira sempre In mo
do tanto naturale quanto deva-
stante chi parte in condizloni di 
vantaggio, dallalto della sua*di-
sparita. Bettinelli offre una docu-
mentata e utile ricognizione non 
soltanto delle leggi attinenti all'u-
so della televisione per lecampa-
gne elettorali, ma anche di quelle 
riguardanti il finanziamento della 
politica. In punto di diritto, i bu-
chi legislativi non sarebbero nep-
pure tanti. Semmai, i problem! ri-
guardano le sanzioni per la viola-
zione delle leggi. Sono difftcili da 
irrogare perche spesso arrivereb-
bero, anzi sono arrivate, a buoi 
allegramente, addirittura irrlden-
temente, scappati. Sono difficili 
da impartire perche il garante 
non £ attrezzato per rilevare tutte 
le violazioni e, forse, non, ha la 
statura politico-morale per essere 
incisivamente autorevole. 

L'anomalia e, come si dice, tut-
ta italiana. E il frutto di favori poli-
tici di lungo periodo e di enrori 
politici disseminati. Dipende an
che da mutamenti della politica e 
dei partiti che rendono ridicola 
1'obiezione di Berlusconi, del suoi 
awocati e dei suoi fiancheggiato-
ri che le sue televisioni servlreb-
bero soltanto a contrastare le pre
sume possenti macchine organiz-
zative dei partiti. Comunque sia, 
l'anomalia, che deriva anche dal-
I'esercizio di una non modica do
se di corruzione, va rimediata. 
Cid detto, il rimedio va cercato e 
travato, sostiene Bettinelli e, da 
parte mia, condivido e acconsen-
to, non tagliando gli spazi dell'in-
formazione politica tout court. 
Una politica povera e misera nel
la quantita e nella qualitA della 
sua informazione non si addice 
alia democrazia. II rimedio va 
cercato e travato proprio nel mi-
glioramento quahtativo della co-
municazione politica senza ne-
cessariamente ridurne la quanti
ta. 

Lo strapotere deil'offerta Finin-
vest si 6 finora accompagnato an
che a una straordinaria capacita 
di individuare i temi rilevanti del
le campagne elettorali e di fame 
spot persuasM. Non facciamoci 
illusioni. La par condicio nell'ac-
cesso 6 soltanto l'indispensabile 
premessa di un eventuate riequi-
librio fra i concorrenti politici. 
Dopodiche, anche il centro-sini-
stra dovra riuscire a comunicare i 
suoi candidati, i suoi programmi, 
se esistono, la sua concezione 
della politica e della democrazia. 
Allora, ne vedremo delle belle 
(o, ancora, delle brutte). 

« « ERNESTO BETTINEUJ 
PAR CONDICIO 
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ANTONIO FABTI 

D
opo alcuni mesi in cui ero rimasto chiuso in casa a 
scrivere, non potendo leggere perche ero solo 
preso dalle esigenze perentorie del libro che stavo 
terrninando e che non consentiva pause o coltiva-

zioni di altri interessi, concluso il lavoro e corrette anche 
le bozze, mi sono messo a guardare i titoli via via accumu-
lati, per scegliere quello con cui celebrare, chissa, la fine 
di un esilio, o una scarcerazione. E un piacere che tutti i 
lettori conoscono, quello del ntomo a libere, amate tenu
re, dopo un'assenza, dopo una fatica anche capace di co-
stringere a rimanere sui libri, ma su altri libri. Cos!, Tra luc-
ciole e Palazzo. II mito Pasolini dentro la realta, di Enzo 
Golino, edito da Sellerio, mi si e proprio presentato come 
un teste capace di accogltermi con un saluto rigenerante. 
£ di quei libri, rari, che mi fanno pensare ad Anatole Fran
ce e al suo niodo di concepire la letteratura, espresso pro-
grammaticamente, e con grande chiarezza pedagogica e 
didattica, nei quattro volumi di Storia contemporanea. E 
nel primo capilolo del libro di Golino, in cui sono raccolte 
centoventitre schede di lettura che contengono una spe-
cialissima rassegna stampa, tutta di argomento pasolinia-
no, dall'agosto 1992 al settembre 1995, c'e proprio anche 
una inimitabile lezione, di storia contemporanea, sulla 
quale, come prolessore e come pedagogista, vorrei poter-
mi trattenere, riga dopo nga, con alcuni dei piu attenti e 
curiosi, (ra i miei giovani interlocutori. 

In queste'centoventitre occasioni, infatti, e contenuto, 
anche, un autoritratto inclemente di unacerta Italia che, 
nel collegarsi a Pasolini, tra petulanti tentattvi di appro-
priazione indebita e cantilenanti orazioni per la cara sal-
ma, non dice mai nulla di lui, mentre spiega tutto di se. 
Con meditata, spesso squisitamente beffarda abilita, Goli
no, mentre raccoglle, enumera, puntualizza, pone a con-
fronto, in realta poi racconta, a mio awiso ritrovando il 
gusto per una sperimentazione narrativa in cui vedo an
che le tracce di altre due miei arr.atissimi, perduranti rife-
rimenti: Larbaud e Roussel. Come e fatta questa Italia 
macchiettislica che si racconta da s6 mentre pasticcia, 
zampetta, pesta, impasta nelle ceneri di Pasolini? E I'ltalia 
di sempre, I'ltalia che, come il Tartarino di Daudet, e fatta 
dl un Tartarino-Chisciotte e di uh Tartarino-Sancio Panza, 
Sapete perche Martinazzoli, il probo, il giusto, l'onesto ul
timo segretario democristiano 
non pote awiare, nelle giuste for
me polltiche, quel processo al 
SUQ proprio pftrtito ohe Pasolini 
riteneva indisptnsabile? Perche 
era fuori dai Palazzi del potere, 
Invece laltrettanto onesto An-
dreotti non pote ejargire stima e 
affetto alio scrittore ancora in vita 
perche 1'omosessualita era mal 
vista, E cos) via, in un cabaret in-
continente che fa pensare a Goli
no come buon lettore di quei ro-
manttci, amanti della botanica, 
attenti a creare tassonomie non 

Pltr Paolo PasolM 

Senaglio nazionale 
.. S ^ i S ' U o , IrikUNifta'fc sdmtremtt 

pitolo rende omaggto a PasUmf J ; inaeDlta e 
proprio perche fa sentire viva, in" t 
questo modo, la sua lezione. E, di 
Pasolini, mostra sempre piacevolmente, teneramente at-
tuale la sostanza pedagogica. Perche tanta trivialita, tanta 
imbrillantinata improntitudine, tanta proterva imbecillita 
non si poteva vedere, cos), finoal 1975. E lui la vide, e ne 
scrlsse, e ne fllmo" gli emblemi. Penso a Teorema, del 
196$: premiato dall'Olfice Catholique International du Ci-
nemSj provo<;6 un articolo di inusitata violenza proprio 
contjD 1'Ocic, da parte deirOsserwatore Romano, e biso-
gna dire che ben poche opere hanno saputo suscitare un 
cost dtvertente dissldio. Ora, nel libro di Golino, c'e anche 
unlnteressante allusione al fatto che poi cosl poco si parli 
della sessualita di Pasolini: e me ne dolgo anch'io, ancora 
pensando a 7kiremo, perche II era 1'eros 1'elemento 
scompaginante dl una struttura che, «teorematicamente», 
vlveva Sola della propria appiccicosa prowisorieta. Dalle 
fanfare Integraliste con cui la PivettLchiede voti ai suoi 
lumbard, oggi un possibile nuovo teorema andiebbe fino 
alio sconclo delle villette a schiera dove si consumano pi
le dl cassette erotiche.'esaltando la sessualita del voyeur 

Tra lucdoleepalazzo'-. anni 
di storia in una speciale rassegna stampa 
che racconta il rapporto diun paese 

fane .„.„, 
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contro I'eros libertino vivo solo nei comportamenti. 
Nel libro dl Golino, dopo il serraglio diviso in cento

ventitre gabbiette, collocherei il capitolo in cui si fa la sto
ria del rapporto con il cugino-complice, Naldini. Anche 
questo e soprattutto un racconto. C'e quella Italia degli 
anni Cinquanta che tende sciaguratamente a sparire dalla 
nostra memoria, proprio mentre potrebbe mostrarci tante 
radici delle piante disgustose oggi felicemente cresciute. 
E un vero pedagogista all'opera, un vera modello di corn-
portamento meditatamente educative quello che scaturi-
sce dal capitolo. Ci sono lauree, case editrici, c'e la storia 
di un giovane che cerca una propria collocazione, e c'e 
un uomo vivacissimo, ma attento, piu maturo, sorridente 
indicatore di percorsi, fresco e coraggioso testimone di 
una vita che richiede coraggio, forza, sapienza, laboriosi-
ta, dedizione. C'e anche quella che a me e sempre sem-
brata la solitudine di Pasolini. Chi vede avanti agli altri e 
sempre solo, ma e soprattutto solo chi porta avanti la sua 
vita all'insegna di una temerarieta poi siglata dal tipo di 

morte con cui essa si conclude. Quando usci Ragazzi di 
vita ero un ragazzo anch'io, e il libro lo ebbi in regalo da 
mio fratello Benny: nel nostra lessico, non familiare ma 
fraterno, restarono a lungo molte espressioni ricavate dal 
romanzo. Altera ero convinto che si trattasse di un atteg-
giamento derivato dal «realismo» del libro un testo in gra-

'''"•'aoyfteficyAfareVagazziac'arpertsaVaihO'ahche'fiai.Og-' 
' go so che'6 alia/aftu/achebisogna guardare. 

Nella lunga strategia delle scienze umane di Pasolini, 
nella perfetta indicazione di come si scandivano certi riti 
di iniziazione, c'e I'incrocio aweniristico tra pedagogia e 
antropologia culturale. Dei miei tanti dialogfu con il film 
Said non ho mai veramente scritto e detto nulla. II libro di 
Golino mi obbliga a ritomare ancora II. C'e almeno un al-
tro paese al mondo dove gli sdoganati post fascisti preten-
dano di annettersi uno che e stato il regista di Said? Se 
non c'e, come credo, e forse da cose di questo tipo che 
bisogna partire per riprendere dawero a parlare dell'Ita-
lia. In Saldc'6 nascosto il priapismo gaddiano, c'e la ses-
suofobia cattolica, c'e la torva alleanza tra un fascismo te-
sticolarc e un nazismo ebbro, da fpreste dove cavalca Ar-
minio il Cherusco. E tutto questo, con molte benedizioni 
di sacerdoti repubblichini, produce Villa Triste, la banda 
Kock, Carita, le torture, il nero, il buio, i corpi straziati. Co
me Nelle vene delt'America di William Carlos Williams, co-
si anche in Said c'e qualcosa che, come, accostandoli, 
nota Golino, conduce ai cadaven di Pasolini e di Mora, 
esibiti dai media in una prova generate dell'obbrobrio 
multimediate di oggi. 

ANTAL SZERB Viaggiatori nel mito Italia 
PtmsAiHcoxv 

« V 
orrel essere una pigna 
sul Plncio, piuttosto-
Che professore di ruo-

_ lo in un Wceo di Buda
pest* scrisse il grande filologo un-
gherese Jeno Peterfy al suo ami-
co Ignacz Galdzteher nel 1898 da 
Roma, prima di suicidarsi sul tre-
no che lo portava di ritorno in Un-
gheria dalla sua amata Italia. 
Questo sentimento, questo amo-
re deseadente caratterizza il corn-
portamento dl una intera genera-
zione d'lntellettuali ungheresi 
moderni nei confronti dell'ltalia. 

Ma questi viaggiatori non era-
no «Ualianisti», non erano studiosi 
della storia o deU'arte: erano 
sempllcemente scrittori poeti e 
artist! che pensayano di trovare 
sotto il cielo italiano qualcosa 
che non avavano rrovato In pa* 
tria. |i viaggio in Italia significava 
per loto la possibility di un intimo 
inconfro con la vera cultura e con 
un tipo dl vita piu libera in mezzo 
alle bsllezze della natura e del-
I'arte. Significava la vera esisten-
za intellettuale e una possibility 
dl un raffronto tra questa vita mi-
tizzata e la loro eslstenza mono-
tona nella grigia routine del pae
se nativo. Non volevano «cono-
scere in Italia solo I monumenti 
storlci ed artistic!, quanta piutto-
sto un'altra atmosfera per poter 
conoscere megllo i loro propri 
deslderi p)C> Intlmi e pifl soffocati, 
II treno li portava verso il mare, 
verso I'infinlto, poi sempre pi& 

gia nel bellissimo paese che "Ap-
penin parte", e sempre pifl nel lo
ro proprio io». 

Nella letteratura ungherese del 
primo Novecento questo genere 
ietterario, il «mito italiano», rap-
presenta un grande capitolo di 
storia, a cui prendono parte i 
poeti e scrittori piu famosi. dal 
poeta rivoluzionario Endre Ady a 
Mihaly Bablts, traduttore geniale 
della Dioina Commedia. Uno dei 
capolavori di questa modema let
teratura esoterica e il romanzo 
del critico Ietterario Antal Szerb, 
// viaggiatore e il chiaro di tuna, 
scritto nel 1937 e pubblicato ora 
da e/o nella bella versione di Bru
no Ventavoli, gia traduttore del-
raltro romanzo mistico-pohzie-
sco dello scrittore ungherese, La 
leggenda di Pendragon (e/o, 
1989). 

Antal Szerb appartiene alia se-
conda generazione del grande 
movimento dei modermsmo un
gherese raccolto attorno alia rivi-
sta «Nyugat». Nato all'inizio del 
secolo (190n, ha svolto un'in-
tensa attivita di critico Ietterario fi-
nendo vittima degli orrori della 
seconda guerra (e morto nel 
1944 in un lager nazista), come i 
suoi amici, Gabor Halasz, ed il 
poeta Miklos Radndti, le cui poe-
sie furono frovate nella fossa co-
mune in cui fu sepolto (i suoi ver-
si sono stati pubblicati recente-
mente anche in traduzione italia-
na, Ero fiore sono diuentalo radi-
ce, Fahrenheit 451,1995). 

Nel 1936, alia vigilia della se
conda guerra mondiale, lo stu-
dioso ungherese viene in Italia 
per un ultimo incontro con le bel-
lezze «prima che la barbarie di-
stmgga tutto ci6 per cui vale la 
pena vtvere», II frutto di questo 
viaggio sara il bellissimo saggio 
La lerza lone, ed il romanzo suc
cessive // viaggiatore e il chiaro di 
tuna. II romanzo comincia con 
una coppia di Budapest che parte 
per il tradizionale viaggio di noz-
ze in Italia, che ben presto da idil-
liaco si trasforma in una awentu-
ra mistica e quasi poliziesca II 
protagonista perde il treno e la 
moglie, e si awia in un viaggio 
mistico-allucmato tra i paesaggi 
pnma deU'Umbria e della Tosca-
na e poi a Roma, alia ricerca dei 
suoi ricordi di infanzia e del se-
greto della morte del suo amico 
suicidatosi con l'aiuto della bella 
sorella. 

L'incontro con un'ltalia magi-
ca spezza I'equilibrio forzata-
mente costruito secondo la logi-
ca della vita borghese, e durante 
il suo vagabondare per la peniso-
la approfondiscela sua disperata 
ricerca del significato della vita e 
della morte. II viaggio finisce a 
Roma («in questa citta sensuale 
dove morte ed erotismo si mesco-
lano»), dove ritrova la bella e mi
stica donna della sua gioventu, 
ma non pud ritrovare la sua gio
ventu perduta per sempre Cosl 
dopo il fallimento dei suoi sogni e 
del suo matrimonio, accetta la vi
ta, e ritorna a Budapest, perche 

•bisogna continuare a vrvere... 
percrte quando si vive puo sem
pre succedere qualcosa* 

II romanzo di Antal Szerb e un 
libro scritto con grande eleganza 
di stile e di grande interesse intel
lettuale, anticipa quasi lo stile 
enigmatico dei romanzi del suo 
<'Coliega» piu giovane Umberto 
Eco. E pieno di segreti, di mistici-
smo e di awenture sensuali e nel-
lo slesso tempo anche delle sen-
sazioni esoteriche tipiche dei 
viaggiatori decadenti dell'ltalia 
della generazione dei Brahms e 
dei Thomas Mann. Anche per il 
suo protagonista «i guai» comin-
ciano a Venezia, dove «una stra-
na estasn lo trascma in mezzo al
le calli, dove la gente vive come 
formictie. A Ravenna, davanti ai 
mosaici della Basilica di San Vita-
le sente di essere assalito dalla 
nostalgia, viene colto da vertigi-
ne, e sente la colpa di aver tradito 
la sua giovinezza ed i suoi sogni. 
Quando sente pronunciare il no-
me di Siena ha la sensazione che 
in quella citta «potrei trovare 
qualcosa che metterebbe tutto a 
posto» perche «Siena ti allarga il 
cuore in modo che si riempia di 
desiderio, deU'ebbrezzasemplice 
e leggera delia vita». E quando fi-
nalmente vede il paesaggio to-
scano sotto Siena pensa che «se 
questo paesaggio e reale, se que
sta bellezza esiste sul serio, altera 
tutto ci6 che ho fatto finora e solo 
menzogna». 

Tutto il romanzo e pieno di 
quell'atmosfera d'entusiasmo 

che I'autore provo nell'ltalia du
rante il suo ultimo soggiomo, no-
nostante la realta deprimente 
dell'ltalia fascista di quei tempi. II 
viaggiatore non si sentiva bene in 
questa Italia degli anni Trenta. 
Ma nonostante tutto si sentiva fe-
lice perche era II. «Bene o male, 
felice o triste, non importa. Im-
porta solo che ero II, e 11 potevo 
essere felice o triste». Poi alia fine 
del viaggio arriva a San Marino, e, 
da solo, si siede sotto I'ombra 
della «Terza Torre», e I!, di fronte 
al paesaggio deH'«infinito», lo 
scrittore ungherese professa il ve
ro credo di tutta la sua generazio
ne di intellettuali liberal! di fede 
umanistica- «Ormai non mi man-
ca niente Questa "terza tone" e 
mia, e proprio mia. L'ltalia e mia, 
e non di Mussolini. lo stesso sono 
mio, basto per me stesso». E leg-
gendo quest'opera di un «viaggia-
tore» ungherese sentiamo ancora 
valide le parole della confessione 
dello scrittore sotto la «terza tor-
re». «Pu6 accadere tutto in questa 
povera Europa, ma tu devi avere 
fiducia nella tua Stella. Potrai 
sempre trovare la tua "terza tor-
re", e cid ti bastera per poter vive-
re da vero uomo anche tra gli or-
ron del mondo» 

ANTALSZERB 
ILV1AQQIAT0RE 
EIL CHIARO Dl LUNA 

E/O 
P. 199, LIRE 27.000 

Cavazzoni e Celati 
all'attacco di Fofi 

C
aroPivetta, 
il critico Goffredo Fofi e 
stato reclutato a senvere 
sui giomali per la foga che 

ci merle nel bastonare gli awersa-
n; li va a cercare dovunque o li in-
venta, pur di bastonare... e biso
gna dire che, riesce benissimo a 
produrre adrenalina nei bastona-
ti, come pure nei lettori in cerca 
di un surrogato di emozioni. Pero 
e tnste dover parlare di lui, per
che il suo nome evoca solo fac-
cende di rivalita, pestaggi, faziosi-
ta, calunnie, sciatteria ideologica. 
Poco tempo fa (IVnita del 12-2-
96) gli e saltato in testa di darsi 
una sfogata contro questo nostra 
almanacco (llsemplice, Feltrinel-
li) che pubblichiamo come li-
briccino quadrimestrale per far 
leggere certi brevi scritti d'inven-
zione che ci arrivano e ci piaccio-
no. II critico Fofi e nuscito a for
mulate contro questo libriccino 
piu capi d'accusa di quante pagi-
ne abbia; perche queste cose 
possono fargli fare una bella figu-
ra in nome dei suoi ideali di ba-
stonatore. 

Tra le imputazioni e le offese 
lanciate, ne annoteremo alcune 
che mostrano come lui se la 
prenda solo coi suoi fantasmi. Se
condo il critico Fofi, alcuni di noi 
(imprecisati) sarebbero dei 
mondanissimi professori univer-
sitari, che inqumano la testa degli 
studenti e vivrebbero accampati 
in un luogo accademico detto 
Dams (purtroppo nessuno di noi 
ci insegna), dove si fa del <post-
modemismo intemettista con va-
riazioni ideologiche piu o meno 
accentuate* (sua questa bella 
frase), insegnerebbero una ma
teria chiamata nscrittura creativa 
post-rodariana da settimana 
enigmistica» (questa roba pur
troppo ci e sconosciuta), avreb-
berpgrosse cqropjiciia con i «mer 
dia», il riiondo.acc'ade'rnico, l^edir . 
toria (purtropvlWabbi8rrio spesso 
difficolta a pubblicare qualcosa); 
si vedrebbero alia sera per «sbiz-
zarrirsi all'ora del te in compa-
gnia di pochi eleganti assortia (lui 
dice cosl), tenterebbero vana-
mente di <ndurre» alle loro infime 
dimensioni gente piu nobile, co
me il defunto Manganelli, Fellini 
(i quali perd da vivi erano insulta-
ti alio stesso modo) ma intanto 
cercherebbero silenziosamente 
una santa complicita e una «nic-
chia protetta» in seno alia corru-
zione italiana (oscure, indetermi
nate insinuazioni); in breve sa
rebbero individui in odore di <stu-
pidita troppo ebete per essere 
dawero tale», e cercherebbero di 
(sentite!) «esorcizzare il peso e il 
male di una realta circostante 
brutta e volgare, idealizzando 
una malinconia che non riesce a 
nascondere ne tantomeno a su-
blimare la robusta sazieta di una 
societa ipermaterialista>. 

Si consiglia di leggere frasi del 
genere ad alta voce, e ci si accor-
gera che dopo due o tre righe 
non si ha piu fiato in gola per te-
ner dietro a un tale guazzabuglio 
di parole rifritte. Ma I'arte del glo-
rioso critico Fofi nel formare frasi 
sgangheratissime e fetenti calun
nie, tende a eccitare il lettore con 
vaghe allusioni senza capo ne co
da, in modo da fargli pensare che 
sotto sotto magari ci sia qualcosa 
di Iosco e lllegale, in un libriccino 
di prose. Non si deve credere che 
tutto si riduca a una questione di 
asinena, benche l'asineria sia in-
dispensabile per scrivere cosl. Ma 
lo stupefacente repertono di ag-
gethvi e altri qualificativi usati dal 
glorioso Fofi, illustra vividamente 
la regola giornalistica di parlare 
solo per formule stracotte, pette-
golezzi, parole d'ordine e frasari 
strausati finche diventano stoma-
chevoli. Si noti ad esempio come 
come usa i nomi d'autore: >C'en-
trano pochino l Queneau e i Cal-
vino... e'entrano i Perec... ii Wen-
ders-Guerra-Antonini». Perche di
re «i Calvino», «i Perec», come si 
trattasse di collezioni di figurine? 
di prodotti di serie, su cui non c'e 
nessun bisogno di rifletteie. Dal 
che si nota come l nomi di auton, 
di film, di libri, siano soltanto 
spazzatura da riversare sulla testa 
del lettore per dargli la sbornia 
Ma il critico Fofi e una persona 
piu fegatosa del soliti giomalisti, e 
cosl si lancia a giudicare subito le 
intenzioni degli altri in base alia 
domanda' «E morale?*. Cosl ve-
niamo a sapere che si e autopro-
mosso giudice supremo in fatto 
di anima morale delle persone. E 

quando la parola «morale» diven-
ta una proclamazione di princi-
pio, comincia aipuzzare di falsila 
lontano un chilometro. 

E stancante parlare di queste 
cose, perche mettono in giro solo 
aggressivita e nessuna contentez-
za. Ma il nostra bastonatore ci co-
stringe ancora a un atto di peni-
tenza; a chiedercl da dove venga 
il suo cipiglio da accusatore spie-
tato, e perche lui abbia sempre in 
bocca la morale quando deve ba
stonare. Fin da giovane il critico 
Fofi ha avuto in mente come suo 
ideate Ietterario i process) stalini-
sti, dove si eliminava la gente con 
calunnie, e per giunta in nome 
d'una morale. In sqstanza il criti
co Fofi ci accusa di mon far nien
te contro questo reg(rne», e percid 
di essere suoi compjici (del regi
me) . La logica del discorso e piu 
o meno questa: se A lancia im-
precazioni contro lanipatico B, e 
C si tiene alia larga perche nean-
che A gli e simpatico„questo vuol 
dire che B e C sono complici. E 
un ragionamento che ad esem
pio 1'emerito signor Lukacs ha 
applicato a tutti quelli che voleva 
togltere di mezzo, magari anche 
usando la polizia segreta (si ri-
leggano le incriminazioni a Kaf
ka, che per fortuna non poteva 
piQ cadergli tra le mani). Cos! 
succedeva che se uno non ne po
teva piO delle fetenti menzogne 
del mondo borghese, ddveva poi 
sorbirsi le fetenti menzogne dei 
capi della pretesa sinistra. 

Nessuno ci crederebbe che sia-
mo ancora a questo punto, ma ii 
critico Fofi non demorde perche 
e un tizio -morale", che sa cos'e il 
Bene e sa cos'e il Male. Lui si e 
conquistato una celebrita politica 
lanciando fango su tutto quello 
Che non capiva, e da altera non 
ha fatto che difendere la sua posi-
zione politica, disprezzando tutto 
nue(lo cfenon sapisce^ sparan-
do a tutto ̂ 16 che non e,«contro il 
regime*, coniprese le allodole e i 
passeri che per disgrazia non 
sappiano niente di queste cose, 
Bastonatore indefesso, emerso in 
un gruppo politico dove lo squa-
drismo dei bastonatori era piena-
mente accettato come awio di 
una redenzione dell'umanita, 
adesso il critico Fofi sogna solo le 
punizioni infemali, in un disprez-
zo complete del mondo non in-
female degli altri, che vede come 
minaccia alia sua postazione. Noi 
non dobbiamo detestare que-
st'uomo, perche non se te merita. 
La sua e una tremenda disgrazia, 
peggiore di quella d'un cieco o 
d'un paralitica Se uno legge 
qualche articolo vecchio e nuovo 
di Fofi, rimarra colpito dalla pro-
tervia con cui liquida film e libri, 
riassunti in fretta con una valuta-
zione politica o >morale*. La sua 
6 la disgrazia di chi'non ha mai 
imparato un mestiere, un'arte, 
una forma d'artigianato, per cui 
non capisce cosa siaho queste 
cose, sta sempre a tener d'occhio 
gli altri, e disprezza ogni arte co
me fanno i burocrati, the vivono 
per tener d'occhio gli altri. Se non 
nutrisse questo disprezzo per I'ar-
tigianato delle parole, che conce-
pisce solo come bastoni di legno, 
avrebbe imparato ad amare 1'im-
ponderabile che c'e in ogni arte e 
mestiere, ossia proprio ci6 che lo 
fa andare in escandescenze da
vanti al nostra almanacco. 

Una volta si diceva che «chi ha 
voglia di lavorare fa un mestiere e 
chi non ha voglia fa il carabime-
re». Ma molte piu che dei carabi-
nieri questa 6 la disgrazia di un 
parlatore politico come I'indefes-
so critico Fofi, che non nuscira 
mai ad abbandonare la sua po
stazione nel suo inferno litigioso, 
a capire che un'arte vale per 
quello che da a chi la, pratica, 
non per altri servizi subordinati: 
perche imparare un'arta e forse 
l'unico modo per santira i propri 
limiti e non credersi onnipotentl. 

a ERMANNO CAVAZZONI 
eGlANNICELATI 

CaroOreste, 
dei •semphcf e dei •buoni- che si 
proclamana tali & bene diffidam. 
Losoda sempre. L'ltalia nei ple
na, e la letteratura italiana anche. 
E, mi pare, siportano male tuttee 
due. Con Celati e Cavazzoni non 
condiuido la stessa idea di lettera
tura, ma ancora di piu, si vive evi-
dentemenle m du&paesi diversi, 
forse in due pianeti diversi E si 
parlano davvero due lingue diver-

aGOFFREDOfOfl 
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II regista Giacomo Battiato debutta nella narrativa con «Fuori dal cielo». «Per essere piu libero» 

• ROMA "Quello che so e che gli 
artisti sono infelici. II guaio ft che si 
sentono piu infeltci degli altri>. U 
base, a pagina 47, riassume bene 
tin sentimento che attraversa lutto 
Fuori dal delo. il romanzo (Musi-
No, lire 28mila) con il quale il regi
sta Giacomo Battiato {a il suo in-
gressoinpuntadipiedineliasocie-
ta letteraria. Per scommessa, per 
amarezza, perche scrivere un libro 
6 pill semplice - ma non meno fa-
ticoso rjche girare un film in que-
st'ltalia .avara di produttori corag-
gtosi, Cinquantaduenne, di Zevio, 
11 paesino veneto che djede i natali 
al «pittor motto praticoetespediln 
Aitichiero, Battiato ha impiegato 
tie anni a rifinire questo romanzo: 
quasi un'educazionesentimentale, 
dalle mrangenze vagamente autc-
btografiche, cucito addosso al per-
sonkdgio di Guido. Un gitwane uo-
mo di «ventitre anni, died mesi e 
venbquattro giomi< che ripeicone, 
attiaveisoilricordoditreamantle 
una sorella malata, un'esistenza ir-
risolta e dolentc, conosa da un ir> 
sinuante dolore che sembra pla-
cafsi solo attraveno la cootempla-
zione dell'arte, Rembrandt e Tur
ner, naturalmente, ma soprattutto 
Unl pMore Irancese poco nolo, 
Ctwrdin, tncui Guido si JdentMca, 

£ la prima intervista che rilascia 
il s Batfjato-romanziere, con una 
punta d'apprenstone, come di de-
buttante finito in un ambienle nel 
quale non si sente ancora accetta-
to. Si rjuflcapirio. Nel mondo delta 
tve del cinema (flrnorsfcftse, Co-
tomba, Una into soe/ferota, flcugino 
t*nerfcar», il recente Cronam tH 
un amom mkno) Battiato eun no-
me apprezzato, ma in quello del-
Teditona, cos) affollato e sotpetto-
so.eunsignornessuno, _ 

, 4 « « * * ( l SfZll • ok* el 

Detesto il vittimismo. Elltalia e il 
paese del vittimismo. Certo, i'arti-
sta e per defjnjzfoif esasperato 

.p'lj-rfce^Sd^jfeMic^creaewi 

' IrqlfiafflW^Vj? M****1 

zaztonl che non riesce a vhere. 
Come Chardln, che dipinge cer-
cando 1'ordine assoluto delle co
se.,, peiche dentro puba un disor-
dineincredibile, : _ 

•cooil dil daisy? 
Poco, Non ho avuto una sorella, i 
miei genitori non sono atlatto 
odiosi, le mte storie d'amore sono 
andate diversamente. Eppure ho 
la sensazione di essere dovunque 
inquesjeyaglne, _ _. . 

(MneriMslMleaBlMMMtT 
Mah, mi e sempre piaciuto scrtye-
re. Tanti anni la Fernanda Phono 
pubbHcO alcune mie poesie sulla 
rivista PiamHa fresco, e piu tardi 
compllal per I'editore Mazzotta, 
presso cul lavoravo, un'antologia 
sul decandentismo. Pol scoprii la 
macchina da presa e mal me ne 
Incolse. 

Upw—*mw>t 
No, ma lare un film e cost snervan-
te e faticoso che ti passa la voglia. 
Un esempio? Dovevo fare L'oro 
del mondo, dal romanzo di Vas-
safli. Era lutto pronto, perfino le 
scenogralie erano stale costruile: 
all'ultimo nromentosalto tutto, 

' nmliHhiwf 
Non so. Diciamo che un giomo, 
invece di scrivere I'ennesima sce-
neggiatura per qualcuno, ho deci-
sodi scrivere un romanzo per me. 
Per il mTo piacere. Prendendo per 
prolagonista un gkwane uomo 

LA TESTItVTONIANZA 

Meravigliosa liberta 
defla pagina hianca 

I SI CHIEDE, motto gentilmente. di spiegare perche una perso
na che si occupa principalmente di cinema - io, in questo caso 
- senta la spinta ad esprimersi come narratore. Immagino sia 

colpa mia se questa domanda mi viene rivolta: con to ncchezza di Perdi-
do i miei romanzi sono Ire, ma tanto distanziati nel tempo che ogni volta 
la pubblicazione e una sorta di esordio. Cost, anche dopo I'uscita, quasi 
died anni {a, di Giro di nod, mi hi chiesto di dire qualcosa sui rapporli fra 
cinema e letteratura, e specificamente se pensavo che il cinema potesse 
influenzare la forma letteraria. La domanda era piO che lecita, poiche Gi
ro di Dooera la storia dell'ossessione che si impadromVa di una doppia-
trice man mano che doppiava un thriller americano. Dunque, cinema in 
pieno, di primo e secondo grado. 

Risposi sempiicemente che il cinema fa parte delle nostre vite. Abbia-
mo respirato cinema, ci siamo nutriti di cinema f in dallinfanzia. Lo spun-
to di una storia pu6 nascere da un'immagine o da un succedersi di im-
magini. La scrittura letteraria ha assorbito i modi della scrittura cinemato-
grafica, il suo potere di sintesi, il suo ritmo, cost come il cinema ha conti-
nuato a trovare aiimento nell'immaginazione letteraria. Molti dei maggio-
ri scrittori del secolo, anche quelli apparentemente piu distanti. quelli che 
piO profondamente hanno operato e innovate la scrittura, sono slati degli 
innamoratj del cinema: penso a Borges, a Calvino, penso alia divina natu-
ralezza con cui Nabokov si serve ogni tanto di parole della tecnica cine-
matograhca per precisare un punto di vista, il taglio di un'immagine, di 
un'inquadratura... 

Perche, dunque, un innamorato, uno studbso del cinema decide di 
cimentarsi con la letteratura? Ma 
intanto io non riesco a pensare a 
un innamorato del cinema che 

o sonvere 
•Sento che il cinema e una professione, la scrittura 
un'arte. Ma sento anche I'amarezza, peiche se non fa-
cessi il regista non fx>trei pern)ettermi quest'arte». Gja-

iip,̂ 52 anni, cineasta stimato (Una vita seek 
lerata,IPaladini, Cronaca di un amore violate), debutta 
come romanziere con Fuori dal cielo. In questa intervi-
sta, racconta perche una mattina ha cominciato a scri
vere qualcosa per se. «Ma non smetto di fare cinema*. 

che ha un sogno di vita. La sua se-
te di felicila amorosa e cos) astrat-
ta e glgantesca che nessuna don
na riesce a colmarla. 

E H o'» w altn tama: la ricw-
w«ai. 

SI. Nel romanzo, Guido si guarda 
spesso alio specchio e non si nco-
nosce. Anche quando fa all'amo-
re con le sue donne. Tende a rico-
noscersi nei quadri. E su lutto in-
combe la crudelta della natura: 
che deturpa le cose belle e buone. 
La crudelta della uomini si pud 
combattere, Quella della natura 
no: sgomenta. E il fondamento 
della religione, perche toglie la 
speranza. 

Maccne. Nessuno. Ho scntto in 
tuna libera, senza sapere se qual
cuno I'avrebbe pubblicato Finito 
il romanzo, come un qualsiasi 
principiante, I'ho spedito a Ire-
quattro case editrici. Per fortuna e 
piaciuto a una signora che stava 
per essere assunta, come direttore 
edttoriale, dalla Marsilio. Mi ha n-
sposto, ha suggerito alcum cam-
biamenti di struttura, e cos) ho n-
cominciatodacapo. 

Si, ma intanto avevo scoperto il 
piacere dello scrivere. Una sce-
neggiatura e un'altra cosa. Pre-
suppone una scrittura strumenta-
le, in funzione delle immagini, de
gli interpreti e soprattutto di chi li-
nanzia. Posso capire la frustrazio-
ne degli sceneggiatori. Nel miglio-
re dei casi, tutto il merito va al 
regista. Nel peggiore, il copione 
viene bellamente" maciullato. Sara 
per questo che sono sempre di 
piu gli sceneggiatori che passano 
alia regia. Meno sono i registi che 
vogliono fare gli scrittori, anche 
perche-come npeleva un mk) in-
segnante gesuita - «litterae non 
dantpanemt. 

St • par qiMfto to •oattana an-
chaFlnLQualcrMaintalntvha 
detto che •!!• flsjlla IMM faraMM 

to, non ho fatto promozione: vor-
rebbero che andassi in tv... Ma, 
per fortuna, non lascia indifferen-
ti. Uniaiiiicarni hu telefonato il la-
enme, era angosciata, evidente-
mente 0 libro aveva toccata corde 
prolonde, dolorose. Un amico, in
vece, 1'ha trovato terribilmente iro-
nico, specialmente nel suo ver-
sante erotico. Non so che dire, an
che perche non mi sembrava di 
essere cost scherzoso nel raccon-
tare il sesso. Che io vedo, anzi Gui
do vede, come una specie di <so-
gno della came*. 

GM«t«MtMl< 

SI, l'ho sentito anch'io. Del resto, 
questo e un paese in cui - cito i 
dati di una ncerca shock di qual-
che giomo fa - solo il 22% degli 
italiam legge regolarmente, il 28% 
ha letto solo un libro e non ricorda 
il titolo, il 50% neppure uno e se 
nevanta. 

i H « n r 
E ancora presto. II romanzo e ap-
pena uscito, nessuno l'ha recensi-

Piersanti, Del Giudice, Carraro, 
Veronesj, anche se ho la sensazio
ne - pario da lettore -che la loro 
ricerca linguisuca sia ripiegata un 
po' su stessa. Vorrei una narrazio-
ne piO ampia. Sara perche sono 
schiacciato dalla letteratura che 
amo sin da ragazzo: Maupassant, 
soprattutto, e anche Fenoglio. 

E N olnsjHM cna AM M fattor 
Mi piace pensare che faccio il ci
nema su commissione e scrivo ro
manzi per essere libera. Scrivere 
Fuori dal cielo e stata una specie 
di terapia. Mi ha tolto l'ansia e la 
frustrazione che guastano I'esi-
stenza a chiunque cerca di mette-
re insieme un film. Ma siccome 
devo mangiare, vestirmi e pagare 
laffitto, hocontinuato a produrre 
sceneggiature. Ne ho appena con-
segnate due. La prima 6 la versio-
ne cinematografica di Alleluja bra-
vagente, la seconda i un noir trat-
to da un romanzo di James Ga
briel Bergman, L 'escluso. 

MMlttfnflO afcHT 
Lo spero. Ma nell'attesa - ci ho 
preso gusto - ho cominciato a 
scrivere un nuovo romanzo: Maria 
lagreca. 

Antonionl e tuttl I suoi discepoli 

iCOtorftftiMBai 

dbMml •> oonpIlM la ciW dtA dnMM ~ I n to diwpftMchiinMclilMAi 
•CflvMfelM4tbQlKQiMBitttito|NH«Unwq 
MHO MHIMfM ICMMMH ltM4W CMhMMO€OllipHlloH09nSB«ltotSpMM 
con w hMktfMtratuccMMdl c i ^ ^ 

•VMaaagivn M alffiora doltoiraeoMn^ 
•L'uomo profttW^ di SKvano Agotti(ma*rtcoMMlmtlaMMpfD*iiloM 
HrttemtoK «l* iww dtNapofr dl Sainton PlicloiN^tAMdMos'QlGniloo 
Cwn, Dtanmnn 1 wan»dlQnfcHrmtmk>.EntHunkimiii$,«Qu1 
D n m i M levviviBniiGiMiina^iowiiuwnfCnanamneaawaiiijwai 
won "Al dl la dalla IHIVOM** Ma noil sono pochl ancha sjfi tccnaEBjatorl 
cnCf atancM dl acrivara coptonl apaaao rimaftl nal cBaaattOfd 
coflfrontMio con una dhwsa Mea dl scritturaa E M cava dl Franco Bamlnl 
(•WotBchavaltoiioannHoH MolanH Mamicco «l»eloBoHa 
M«liiw).EaM'«at(n?Altai<nruaKHWoodyAllmdl<OtanlaAlo*s»,* 
DavMLyiKhd4caf»rr tambburtoMiMMd^ 
•Pit^Mphuii»aW»«torl».Ma,ri»>altta,rtarrtiiuatilttriaiiadlstt)» 
ancbtUD*r^iannandl.nartalM9-lS9r>. 

COLONNE SONORE. Parla Christian McBride tra i musicisti del film "Kansas City» 

«I1 mio contrabbasso per Altman a tutto jazz» 
aiaurroMva 

mlbonAninHi UpcMUMp 

•a MILANO Robert Altman? >Hai 
detto la parola magica». A pariare 
6 Christian McBride, ventitre anni, 
piu di settanta dischi incisi, attual-
mente il contrabbassista piu nchie-
sto oltreoceano. Tanto da (mire 
con il suo strumento sul set di Kan
sas City, il film che vedremo a Can
nes e che Robert Altman ha dedi
cate alia sua citta, «la culla dello 
swing*; all'epoca in cui il jazz face-
va da colonna sonora notte e gior-
no a tutto cio che accadeva. Un 
gangster-movie, ma anche un film 
sul jazz (protagonisti Harry Bela-
fonte, Miranda Richardson e Jenni
fer Jason Leight) e per il quale so
no stati reclutati ventuno tra i piu 

t 

rappresentativi musicisti del pano
rama statimilense. da Joshua Red
man che interpreta Lester Young 
con tanto di bombetta, a Craig 
Handy che fa rivrvere i lonanri vi-
brab di Coleman Hawkins (venne 
in citta propno per una sfida con 
Young facta rivivere nel film). Dal 
pianista Cyrus Chestnut (Count Ba
sic) alia regina delle notti della cit
ta del Missoun, Mary Lou Williams, 
che nella pellicola ha il volto e le 
mani di Gen Allen, la quale pare 
abbia trascritto per intero Lullaby 
of the leaves per ntrovare il sapore 
di quelle composizioni e, soprat
tutto, lo stesso modo di eseguirle. 
La colonna sonora ha richiesto cir-

> 

ca dieci gtomi di lavorazione ed 6 
confluita in un cd che sta per usci-
re nei negozi. Citta simboto di 
un'era, Kansas City, nel I920diede 
i natali a Charlie Parker, nel film un 
ragazzino che si intrufola nei fumi 
del club per spiare jam-session; e 
nel '25 baltezzd Robert Altman. 

I musicisti sono stati scelti dal 
produttore musicale del film, Hal 
Willner, gia collaboratore di Alt-
man per Short cuts. II regista non e 
intervenuto in questa fase... McBri
de chiarisce: "Che io sappia Alt-
man aveva detto soltanto un paio 
di nomi, il resto e pesato sulle spal-
le di Hal Willner, che ha fatto se
condo me un ottimo lavoro. E riu-
scito a mettere insieme musicisti 
motto diversi tra loro, come Joshua 

I 

Redman e David Murray, ad esem
pio, o come James Carer e Don By
ron. Io stesso e Ron Carter. Ha scel-
to appositamente strumentisti stili-
sticamente diversi per dare vita ad 
una miscela interessantea. Strano 
che un professionista come Alt-
man non sia intervenuto anche in 
questa fase della lavorazione di 
Kansas City. E, infatti, conferma il 
contrabbassista, il regista di Nash
ville e dei Protagonist! quakhe in-
dicazione di massima l'ha data. 
•Certo - racconta McBnde - . A lui 
piemeva che noi, pur calandcci 
m'l clima degli anni Trenta, con-
servassimo la nostra personalita 
sullo strumento, non voleva cioe-
che la musica risentisse di artifici, 
di un senso emulative che credo 
nel film non si awertai Craig Han-

r 

non sia anche un amante della let
teratura. Non mi soddisfano i critici 
di cinema i cui rilerimenti siano tut-
ti nei film. E poi, pensate alia mera
vigliosa liberta della pagina - di 
carta o virtuale - bianca. Quella fa-
mosa pagina bianca che pud esse
re terrorizzante, fonte d'angoscia, 
di impotenza, di disperazione (ma 
se per questo anche la pagina scrit-
taajrneta, e in certi casi per intero) 

dy ha dichiarato pero di essersi vo-
luto mantenere al di qua degli anni 
Quaranta, di non essere arrivato 
nemmeno al Bop. E nel disco que
sta scelta e perfettamente in evi-
denza... «Ma io credo che la bellez-
za dell'operazione sia proprio qui 
- ribatte il musicista -. Ascoltando 
Handy sento che ha catturato lo 
spirito di Coleman Hawkins, ma 
sento anche che e Craig Handy, 
che usa il suo vocabolario Questa 
e stata dawero I'esperienza piu 
bella nel fare questo film: abbiamo 
rmssuto lo spirito di quell'epoca 
mantenendo intatta la nostra fre-
schezzan. 

Pare che Altman abbia avuto inl-
zialmente qualche esitazione nel 
portare sullo schermo tutto questo 
jazz- almeno la meta del film e suo-

^m^ms^ 
sieri, a dar voce alia sua ninteriori-
ta» o al suo estro, una liberta scon-
finata. I limirJ sono solo in lui, nella 
sua capacita di giocare con le pa
role. 

Non e'e un co-sceneggiatore, 
, non esistono tempi di lavorazione 

ne impossibilita «produtrjve» (an
che se nel modo odiemo di «pro-
durre> letteratura esiste il produtto-
re-editore, spesso piu esigente, o 
piO soldo, di quello cinematografi-
co, con il quale non pochi scrittori 
combinano» il romanzo, anche 
economicamente, prima di averio 
scritto). Nel caso ae La ncchezza di 
Perdido, che ha per tema la bellez-
za mantenuta o raggiunta artificial-
mente e poi distrutta aU'improwiso 
dallo stesso eccesso d'ambizione, 
KJ ho potuto scegliere la via del co-
mico manipolandolo in chlave 
horror, a prescindere da qualsiasi 
necessita di mercato; ho potuto 
ambientare la mia storia, per evita-
re il naturalismo, in un'America di 
fantasia ma reale, lussuosa, raffina-
ta e cafona, facendo ricorso a dia-
bolici effetti speciali visrvi e sonori; 
ho messo insieme un cast strepito-
so, con sei star di prima grandezza 
e tutti gli stupendi caratteristi che 
mi servrvano; ho inscenato una fe-
sta che da sola sarebbe costata 
venti milioni di dollar!; e soprattut
to ho potuto dare a una storia co-
mica un senso di insieme che in ci
nema sarebbe considerate •diffici
le* o«fuorigertere». 
'Responsabile della programma-
zfone cinematografica di Railre 

nata. •Altman voleva fare questo 
film e non credo si sia motto preoc-
cupato del destino comrnerciale 
dell'impresa - commenta Mc Bride 
- Sul set ha dimostrato un grande 
nspetto per noi musicisti, non ci ha 
imposto nulla anche perche e un 
grande appassionato di jazz, e la 
musica con cui ecresciuto Non so 
se grazie al him si partera maggior-
mente di jazz: certo servira a far av-
vicinare molta gente a questa mu
sica, come penso abbiano fatto 
Bird di Clint Eastwood e Round 
midnight di Bertrand Tavemier 
una cosa e certa, male non ne fara, 
anzi..». Sta per uscire il nuovo di
sco di McBnde, unruolo da leader, 
Number 2 Express, un lavoro molto 
piO maturo del precedente. «E co
me un albero che cresce, ogni di
sco e un ramo - dice I'autore - Qui 
ho scritto pensando anche ai musi
cisti che mi avrebbero affiancato: 
Chick Corea, Kenny Garrett, Jack 
De Johnette, Kenny Barron. Volevo 
un viaggk) andata e ritomo per lo 
spazio e loro sono petsone in gra
do difarlo». 

> » I I 



Spettacoli 
L'INTERVISTA. A Salerno un megaprogetto shakespeariano costruito insieme a Santagata e Cappuccio 

Tre registi per un Re solo 
De Berardinis ricrea Lear 
Re Lear come e piQ di Figaro a Salerno e partito un pro-
getto che prevede un allestimento tripartito con la regia 
congiunta di Ruggero Cappuccio, Alfonso Santagata e 
Leo de Berardinis, che debuttera al «Verdi». Ma le «nfrazio-
ni» shakespeariane non finiscono qui, almeno per de Be
rardinis che medita di preparare un Lear con sei allesti-
menti diversi nell'arco di due anni. Dice De Berardinis. 
*Per me "Re Lear" e la tragedia dello smembramento». 

nwwwmwmi 
m Tre registi per uno Shakespea
re, per la precisione Re Lear, trage
dia che Leo de Berardinis, Alfonso 
Santagata e Ruggero Cappuccio si 
preparano ad allestire insieme net 
prossimi mesl l/inedita combmee 
- un <vero miracolo» come lo chia-
maLeo-eiifulcrodlunprogetto 
Che vetra realizzalo attraverso se-
mlnari e attivita di laboratorio in be 
momenli diversi (organizzali dalla 
Cooperativa Pracsis diretta da 
Franco Coda) per poi slociaie in 
un ricongiunto evento teatrale al 
•Verdii di Salerno «Gia I'anno 
scorso - sottolmea de Berardinis -
ho Instauralo un rapporto di colla-
borazlone con il Comune, aecet-
tando di occuparmi della consu-
lenza artlstica di questo bellissimo 
teatro, restaurato da poco E sono 
ben contento di poter prospguire 
yn progetto svincolato da logiche 
economlcistiche Vede, ritengo 
che La totta per la nfondazione del 
teatro pubblico parta anche da 
queste scete. Far affldamento su 
attorl, organlzzatori« amminlstra-
tori che credono in questo dpo di 
lavpro allintemo degli enti stabili». 
1 Conwemtal'MMdlyMracl* 

Ho gift utilizzato formule analo-
ghe, come I'anno scorso a Santar-
cangelo con un progetto su Bec
kett, nel quale ho fatto lavorare in
sieme atton molto diversi fra loro 
Stavolta, ho volulo chiamare degli 
artisti amici per (irmare una regia 
aseimani, 

ml imno monMiwr peiv, n* 
VWVIWV WUfmWBt Man* | n R r 
bHHo uno tcheimdl beat? 

Non propno, si tratta pur sempre 
di un lavoro tutto <in divenire» Ma 
cunosamente ci siamo trovati su-
bito d'accordo suila divisione del 
testo Ruggero Cappuccio era in-
teressato all'inizio, Alfonso Santa
gata alia parte centrale e 10 at fina
le Ci altemeremo con dei labora-
tori e degli incontn, secondo di
verse modalita Ruggero faranferi-
mento a un gruppo teatrale di Sa
lerno, Alfonso porterS alcuni atton 
della sua compagnia e altn atton 
campani Forse anch'io porterd 
alcuni rnjei atton, in ogni caso 
comvolgeremo le realta locall per 
convergere verso un risultato fina
le che possa unire I'espenenza 
teatrale di generazioni diverse 

Pnma di tutto perche si tratta di 
Shakespeare, il fondamento del 
teatro occidentale, a parte la tra
gedia greca che perd ci e pitt di-
stante Cappuccio, poi, e <immer-
so» in piena nlettura shakespena-
na, reduce com'e da un fortunato 
lavoro, ShakespeaRe di Napolt e 
da un precedente Romeo e Giu-
lielta E io stesso ho in cantiere un 
altro progetto pef sei versioni di
verse del Lear nell'arco di due an
ni 

Un -LIK> rifwtto In ad aUaetl-
nwnti: non aari rtdondante? 

Al contrano servira a dimostrare 
che il testo e solo una delle com-
ponenti del teatro, e a nbadire che 
si pud partite da una medesima 
ispirazione per arrivals a sei even-
ti totalmente diversi Gia in passa-
to ho fatto nfenmento a questo te
sto per rtcavame tre spettacoli, di 
cm uno mescolava Shakespeare e 
la sceneggiata napoletana e un al
tro, molto particolare, allestito per 
Nuova Scena che non ho piu npe-
tuto altrove perche era intraspor-
tabile e che vorrei nprendere 
adesso proprio come conclusione 
dei miei sei «Lear» 

MrasportaMlelnchesenao? 
Cera bisogno di una sala teatrale 
dalla quale si potessero togliere le 
poltrone di platea Un espediente 
per dare agli atton la possibility di 
muoversi in uno spazio libera, 
mescolandosi agli spettaton e 
quasi smarrendo le coordinate 
spaziali 

tnce, Ten Weikel E la pnma volta 
che lavoro con una danzatnce mi 
e capitate di vedere un video di 
Ten qualche tempo fa e ne sono 
state folgorato, per questo le ho 
chiesto di collaborate a questo 
progetto 

El'atMcecMsafa? 
Non lo so ancora Non 6 semplice 
sceglierla Per Ofelia feci una ses-
santma di provini, per Cordelia ne 
semranno anche di piu perche e 
un personaggio che deve avere 
magnetismo scenico, bravura e 
volonta di applicarsi a questo pro
getto a lungo 

• nel future. Non to aembta 

Per me e la tragedia dello smem-
bramento, rappresenta l'unita che 
cercadincomporsi 

In in oerto MMO, la trafedUi 

St, anche per questo Cordelia £ 
importance e il cuore della trage
dia, qualcosa che Lear ha perduto 
ecercadmtrovare 

Tofnlnno al jwHEatto odtflitti* 
no: sara uno Shakespeare kina-

MgVa1M«Uar»? 
Sicuramente ne fan) un paio per 
duo di atton io nella parte di Lear 
e un'attnee inquelladi Cordelia, e 
qn altro in coppia con una danza-

Non posso nspondere per Cap
puccio e Santagata, ma per quel 
che mi nguarda, senz'altro Lo 
usero come fatto musicale, come 
colore, non come connotazione 
sociale E non solo perche mi no
vo in una situazione campana 
credo che la grande cultura di Na-
poli abbia bisogno di essere pre-
servata Dopo la morte di Eduar-
do, che e state un grande orche-
stratore, questo patnmomo cultu
ral si sta disperdendo e io voglio 
contnbuireatenerloinyita h 

TEATRO. A Milano la storia del Berliner Ensemble nelle foto e nei costumi 

Madre Coraggio si e messa in mostra 
Ci sono i costumi di Madre Coraggio e il mantello di 
cuoio rosso di Coriolano, e persino un manichino di 
Brecht. Oltre a fotografie, manifest! e quant'altro possa 
essere utile a illustrate la meravigliosa stona del Berliner 
Ensemble. Che oggi la cronaca sembra condannare a 
una misera fine A Milano una mostra racconta gli anni 
d'oro del mitico teatro e si concludera con la rappre-
sentazione di La resistibileascesadiArturo Ui 

UMicmdl***t«or*f&tliiK>lrl|fr«BfKM 

• MILANO II Berliner Ensemble.il 
teatro fondato da Brecht nel 1949 a 
Berlino Est, si mette in mostra hno 
al 12 di maggio al Palazzo della Ra-
gione Un esposizione semplice, 
per nulla agiografica, ma sigmfica-
tiva curata da LotharSchirmer del
lo Stadtmuseum di Berlino, voluta 
dal Goethe Institut, dal Piccolo 
Teatro e dall assesorato alia Cultu

ra del Comune di Mllano Un ap-
puntamento che si aggiunge ai 
molti del Brechtfestival e che trove-
ra la sua venfica il 26 apnle mLare-
sisnbile ascesa di Arturo Ui una 
delle ultime regie del grande dram 
maturgo Heiner Muller, scomparso 
di recente, che del Beriiner fi state 
il penultimo direttore Lo spettaco-
lo sara interpretato, nel ruolo del ti-

tolo, dall'astro nascente della sce
na tedesca, Martin Wuttke che del 
Berlmere I'attuale responsabile 

Questa mostra e tanto piu im-
portante oggi che tutto sembra es-
sersi fatto oifficile per quella sala 
canca di stona <am Schiffbauer-
dam>, nella quale Brecht diresse e 
progetto i suoi ultimi spettacoli do
po if lungo silenzio dell'esilio Qua
si messa all'asta per superare una 
difficile situazione finanziana, ha 
fatto gola a Rolf Hochhuth il di-
scussso autore di // vicano, andato 
in scena con molto scandalo negh 
anni Sessanta, che ha ottenuto da-
gli eredi dell immobile il dintto di 
prelazione per 1 acquiste dell'edifi-
cio del celebre teatro L ipotesi ha 
scatenato reazioni dunssime in 
Germama e preoccupa anche 
Strehler che stigmatizza <Quando 
un grande teatro e messo in vendi-
ta ed e comprato come capita al 
Berliner di oggi, c e veramente d a-
ver paura Altro che pnvaUzzare, 

altro che cercare un affare dove si 
cerca un modo di essere dell Arte 
del Teatro1-

Ma guardiamo a questa mostra 
che si nvela subito, fin dall'imzio, la 
visualizzazione di quella che £ sta-
ta 1'idea del teatro secondo Brecht 
semplicita, chiarezza, polibcita, 
messaggio, cura estrema del parti
colare, ncercadi un attore e di un 
pubblico dell era scienbnca Quat-
tro gli spettacoli documented con 
fotografie, oggetti di scena costu
mi, bozzeth Madre Coraggio e i 
suoi figli, 1949, con la grande Hele-
ne Weigel, moglie di Brecht e un 
giovanissimo (e bellissimo) Ek-
kehard Schall, che di Brecht drven-
tera poi il genero, pnmo spettacolo 
presentato da B B nella sua patna 
di elezione, quando il Berliner era 
gia un gruppo ma non aveva anco
ra una casa sua, // cerchio di gesso 
del Caucaso, 1954 con Helene 
Weigel e il famoso Ernst Busch nel 
ruolo del giudice Azdak, Vita di Ga 
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Lo show continua 
Toma Superpippo 
con poca voce 
e molta malizia 
Voce etlto, un po' smagrito, ma 
declw a non mollara, cottl quel 
chs cost). Anclw ae II medico gli 
tatofma ogM ora par controllare la 
•ItuazkHM delle corda vocall. Plppo 
Baudohamantenutolapromeua 
o, ad appMia dlael ghMil 
daH'operazlone alia gola,»tomato 
sultaleichormo per •Mill* Nreal 
moao» II programma dal sabato 
aenconOlanfnneoMagaW. 
Procaduto da una trllata dl vaNglo 
d w dafWsc* 41 mk) bagagHo 
poraoiMlO'f pronto a tandm 
battut* su aa itosao del tipo -allora 
lo ml dkiMtto, guardato a vMa 
dalla mogNa Kalla RfcelaraW eha 
lo aplava da dtotro le qukrto, 
Suparpippo non ha voluto tmantlrt 
latualmmaglnadluomodi 
apottoeolo pronto a ucrlflcara 
tutto par la aesna. -II medico ml h i 
aconalgllato.malononpotavo 
laadaraanconalunfolo 
apattacoJo. CI aono contraW 
Annate, paraone cha dpandono 
dalla mla praaanza-. E forta anche 
I'kraquhtezza ttolca dal toizatl dal 

(tare aanza far nulla. 
SI o purtato dtobo non aoJo to 
battut* suHa sua dbnlsalonl, poi 
itHrate, maanch* Ivatoni dl 

• a n , am cantnrta sugll anni 
ChiquanU,co«)Magalllriadatto: 
•Staaaracloccupanmo dalla 
Vanonl>, «CM, quella eh* canto la 
c«uonlo*gHaltn?.,haHbattiito, 
con poca voce ma tonto maNzta 
Plppo. «Ma not - fMagam dl rtmando 
- la rtfarma flacato Vanonl, II 
modulo ch* In quagll anni avrabba 
dovuto atroncart I'avaaton*...-. E 
coal via, lino M tornibia dalla 

tutto to sara. Par II suo ritomo In 
vldao un anonlmo gH ha fatto 
tnwan In cantorino una ptanta dl 
Wodandro can un MgMatto a un 
•bantomato-. Quasi commoaao, II 
pfaaantotors ha coninMNitato! 
•Non ao nappuncM rtngrazlara, 
ma • II pubblico cha a da la torza dl 
andara avanth* 

lileo che Brecht provo fino al gior-
no della sua morte, avvenuta il 14 
agosto del 1956, e andato in scena 
per la cura di Engel nel 1957 con 
Ernst Bush, scenografie dell amico 
di adolescenza e scenografo predi 
letto Caspar Neher; il Coriolano da 
Shakespeare al quale B B lavorava 
gia dal 1951 con Neher, ma rap-
presentato solo nel 1964 regia da 
Manfred Wekwerth e di Joachim 
Tenschert con le scene di von Ap-
pen che tenevano conto del prece 
dente progetto brechtiano Ecco i 
costumi e il copncapo di Helene 
Weigel come moglie del govema-
tore Abaschwili, il mappamondo 
dello studio di Galileo lpovenog 
getti di Courage il ncco mantello 
di cuoio rosso di Cono'ano che ap-
partiene ancora oggi a Schall, tutta 
una sene di ntratti di Brecht com-
preso un manichino disarticolato 
con la sua faccia e i suoi vestiti, se 
duto sulla sua sedia da regista che 
sembra macabramente vero Bnlla 
in un angolo il semplice mtore del 
prototipo del sipanetto brecthiano, 
un telo steso a mezza altezza e Ura
te da fiii di ferro I immagine di un 
teatro «fatto di gusto chiarezza, 
estetica, cura e niente di edatante* 
dice Strehler Un modo di guardare 
il mondo attraverso ia scena 

mm 
m -*ii$Wt$QW*i #*4 

II Centra nazionale di meteorologia e climatologla aero-
nautica comunica le previsioni del tempo sull Italia 

SITUAZIONE I Italia e interesssta da un vortice depres
sions™ centrato sul medio Tlrreno Nel corso delle pros-
sime 24-36 ore il minlmo barlco andra traslerendosi al 
sud della penisola dove maggiormente si risentira del si-
stema adesso associate 
TEMPO PREVI8T0 slno alls prime ore della mattinata di 
domain lunedi 18 marzo alnordd Italia si prevede cielo 
nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse t nevicate 
sui rllievl A quote superlorl ai 1000-1200 metrl Tenden-
za, dal tardo pomeriggio ad attenuazione della nuvolosi-
la e dei (enomeni Irregolarmente nuvoloso suite region! 
central! con preclpitazlonl anche a carattere di rovesclo o 
temporale piu probabili sulle zone Interne durante la 
nottata tendenza a miglioramento sulle zone tirrenlche 
Al sud della penisola e sulle isole magglor! si prevedono 
condizoln! dl cielo molto nuvoloso con piogge o lempora-
II Le precipltazlonl risulleranno maggiormente persi
stent! ed Intense sulle region! jonlche e sulla Sardegna 
TEMMRATURA pressochestazionana 
VENTI deboll o moderatl orlentall al nord e sul medio 
versante adriatlco moderatl sud-orlentali sul resto del 
centra, tendentl ad est moderatl dal quadrantl occidenta-
I! al sud della penisola In rotazlone ad est/sud-est mo
deratl o fort! da ovast/nord-ovestsulle Isole magglorl 
MARI localmenle agltatl I baclnl clrcostanti la Sardegna 
e la Slcllia molto mossi I rlmanentl baclnl meridional! e 
central! mossi quell! settentrlonall 
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TV. Gregoretti sta girando per Raitre una curiosa e attuale riduzione del romanzo di Dumas 

Tutta la fiction 
In arrivo alia Ral 
Aspettando 
I'ottava <Piovra» 
Lo ha ditto Hppo • , M lo ha detto 
Lul,dayeesaerevero:la 
•vartattzzatlorw dal pattnaestl Ral 
eta dovuta alia rnancanzadl 
-magazzlno>. Ooa alia quasi total* 
ataanza di Action da mandare In 
onda. Ora la Action a In antra In 
froaaa quanttta a apariamo ancha 
quanta. Splngt ki quaatoaamo, 
ottra alia lama, la votonta dl 
GUanpaolo Sodano, ch* naHa M M 
doppiaqualttarJpmaldantaSacI* 
• capo daHa mafattnrttura Ral 
addatta aHa pndudonl, ha 
annunclato par questa ataglone un 
hnpagno ttraordinario ancha dal 
puntodl vhta flnaniiario: I B M 
mlllardKcontra |H Wttamlatl da 
Maduuat). Ora pel, aotto I'sfletto 
Maratdallo Rocca, parflno Rattra 
al butta pel man mafnum della 
fiction. Ma, par fortuna, la tvdl 
•tatocontlnuaaprodurraqiwMo 
ch* ia pradurr* magho a ctoi I 
grandi sceneuurtl • la gnndl 
•tori* (com* qualla seatta da 
OnaontU). 

TreltHoN plu atteil alia prova del 
video e'e •Noatranw*, una 
coproduzfone con la M e cha vede 
Claudw Amandola pntagonlata 
per la prima wtta in yeetedi star 
Intemutonale. M a d sonobuone 
•peranze di ibedere HI tv ancha la 
plu •nottrans- dalla (randl 
prodiulonlacloiqiiaHa>Plovra-
ch* non piece a BarHuwonl a ch* i l 
i ta comunqui (W ecrivende par 
una pronlma ataghma. Par I 
tanttHhnifanadlquHtattorladl 
maila purtroppo soman motto 
veroelmlle, puoeeeere un motlvodl 
pi u par sperere ch* I I21 aprlla non 
Wnealadaatra. 
Arrive unsegurto anche per-Pozza 
lamlgll*-, la aarla 01 Enrico 
Montnano, prodotla In 
•Mttronlca, ch* preannuncloe ki 
qualch* modo rtwk> I'attata dal 
pubNteoperitorteearoWentl tutti 
ttaNam. MentreOloele Dta, ch* par 
la Ral ha gla glrato una aaria motto 
00iltoMdlgMH,i»lqwHl 
Interpretavaunawocato 
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ClASSIGA. II concerto a Santa Cecilia 

Gelida orchestra 
per Sawallisch 

C<H»oSalinlaUgoGr*gof«tti8ulsetoe-llcoiit«(IIMorrtecrlrto» Luciano Locatelil 

Montecristo si aggioma 
e il Conte diventa «Conto» 

ELLAOPPO 

InvMtlgaton, h> yadnrm hi 12 
puntate dl •Senie lamlglla., all* 
quail partaelparanno motM attori 
emerfenti del cinema attiialo. Non 
una ttoria glallo-rota, ma una 
vleende drammaBca cha 
riguerdero I bambini abbandonatl. 
Unaltrarnonumantaw 
protagonkta dalla Action noatmna 
crwpunalaaaputoabHnwnt* 
ammhiUtreretratvpubbHcae 
private a Bud Spencer, Lo vadramo 
etovotto par la Ral (8 puntat*) m un 
nolo tretesco (ma aampra 
manaaeo) chegK a congeniele. 
Mantn neseuno cl aaharo dalla 
ten* atria da «l ragaai «M 
rmiretto-.ebe.tratiittele 
produzionl Ral * terse qualla plu 
•Mrial*-, con |a M M 52 puntat*, a 
ha II merito praprio ran di 
rivolgerai al gkwanl • non al 
pubbHco aanMomaatteo cul tono 
dedicate princlpalment* tutta la 
oitraptopoate della tvdl stato: 
Action, vartet* • tg compraal. 

0M.N.0 

m MlLANO. Due uomini in una 
cella buia e fumosa. lino e anzia-
no e ha la barba bianca. L'altro e 
giovane e ha la barba bionda. So-
no I'abate Faria e Edmond Dantes 
che giocano a carte. Uno insegna e 
l'altro impara. E Ugo Gregoretti 
ammaestra tutti e due. E lui infatti il 
regista di una nuova versione del 
grande romanzo di Alexandre Du
mas // conte di Montecristo, che di
venta II conto Montecristo e vede 
protagonists Corso Salani e mold 
altri bravi attori come Mario Scac-
cla (I'abate Faria, appunto) Rosa-
lina Neri, Mariano Rigillo e Irma Pi-
ro. Si gira nella sede Rai di Milano, 
dove da tempo era rimasta inutiliz-
zata una squadra «cinematografi-
ca» che ha affrontato in passato 
molte importanti imprese (la piu 
colossaie: i ftomess/'spos/di Satva-
tore Nocita). Ma la cosa piu straor-
dinaria e che si gira per Raitre, la 
rate che meno di tutte ha impegna-
to le proprie forze nella fiction tele-
visiva. 

Chissa che cosa avra potuto 
convincere il direttore Luigi Loca
telll alia realizzazione di 6 puntate 
da 90 mlnuti. Sara stata magari la 
possibility di lasciare una traccia 
construens nella storia di Raitre che 
lo vede piuttosto destruens. Oppu-
re, piu semplicemente sara stato 
convinto dal progetto di Gregoretti, 
un autore al quale la televisione 
Italiana deve molto. Con alle spalle 
un capolavoro come // circolo Pick
wick (1968) e molte altre imprese 
di tutto rispetto compresa quell'in-
chiesta controcorrente chiamata 
Sottotraccia. 

Cos! gli chiediamo perche uno 
come lui, che ha un occhio cos! at-
tento e ironico sulla realta, ha pen-
sato di rifare un classico della lette-
ratura ottocentesca e della vecchia 
tv. uPerche questa scelta nasce pro-
prio da una riflessione sulla nostra 
impotenza di sceneggiatori del 
reale - risponde Gregoretti -. II 
quale galoppa ormai le mille mi-
glia davanti alia nostra immagina-
zione. Come fai a raccontare gli 
scandali di oggi? II film di denuncia 
civile non si pud piu fare. II mio 
tentative percid e un furto: rubare 
la forma di un grande romanzo po-
polare ottocentesco, la trama, gli 
schemi, i personaggi e riempirli di 
contenuti attuali*. 

Non solo una parodia 
Ma questo lavoro di attualizza-

zione sara tutto condotto sul filo 
dell'ironia? «C'e in realta una ironia 
di intenzioni, ma non e ironizzata 
la storia. Anche se io mi devo sor-
vegliare molto per controllare la 
mia.tendenza a scivolare nel comi-
co. E un drammone, ma plausibile 
come storia contemporanea», pre-
cisa il regista. 

E quali sono le cose che awici-
nano di piu il racconto di Dumas 
all'attualita?, chiediamo ancora. 
«Nel vera Conte- spiega Gregoretti 
- e'e una transizione epocale dal-
i'impero napoleonico alia Restau-
razione. Un passaggio durante il 
quale si creano immense nuove 
ricchezze.c'e gente che entra in 
politics e e'e perfino uno che si fre-
ga i soldi dei pii istituti. Pensa, ci so

no perfino gli imbrogli col Terzo 
Mondo». Una vera profezia! «Certo. 
E incredibile come questi narratori 
riescano ancora a farci appassio-
nare a scandali di 150 anni fa, 
quando dei nostri di oggi non ce 
ne frega quasi piu niente». 

Mentre parliamo si gira una sce-
na della prigione. Gregoretti ce la 
spiega: «L'abate Faria rivela a Dan
tes l'esistenza di un tesoro, che 
non e un baule pieno di gemme, 
ma un favoloso conto al portatore 
depositato presso una banca in un 
paradiso fiscale caraibico. Dantes 
e poi un esaltato convinto di poter-
si sostituire al destino e ordisce tut
te le sue vendette creando una tra
ma nella quale i suoi nemici si di-
struggono tra loro». Dantes e anche 
lui un autore, che inventa vicende 
complicatissime. «E un romanziere 
- dice il regista -. Credo che, per 
certi aspetti, il romanzo fosse auto-
biografico. Anche Dumas aveva 
una meravigliosa odalisca sullo ya
cht, col quale partecipo alia spedi-
zione dei Milieu. Chissa se, rispetto 
alia memoria visiva che abbiamo 
tutti conservato della prima versio
ne televisiva di Edmo Fenoglio, 
con Andrea Giordana protagoni-
sta, questo Conte gregorettiano 
non rischiera di sembrarci una ver
sione parodistica o magari parossi-
stica... Gregoretti.fuga i dubbi: "Fa
ria e apertamente grottesco, ma 
tutto il resto e proposto in una 
chiave seria. Pero talmente esage-
rata che pub anche essere letta co
me parodistica o parossistica«. Per
che hai scelto un attore come Cor
so Salani, con una faccia cosi mo-
dema?», gli chiediamo. «Perche do-
veva essere un personaggio mo-

demo con una faccia misteriosa. 
Lui e perfetto». Poi Gregoretti rac-
conta con che cura artigiana avete 
costruito il set nello studio 3 di Cor
so Sempione: <La prigione l'abbia-
mo rifatta sul modello dell'ergasto-
lo di Pizzichettone. Le porte sono 
autentiche. E poi, guarda, skxome 
I'abate Faria e anche un po' mago 
e un po' scienziato, mi sono fatto 
costruire da Randucci, inventore di 
macchine inutili che avevo cono-
sciuto facendo Sottotraccia, una 
serie di apparecchiature stupen-
de». 

Un progetto t w le tempests 
Rimane il mistero di come Gre

goretti sia riuscito a convincere I'a-
zienda a realizzare questa produ-
zione. E qui a Milano, poi, dove 
non si faceva niente di simile da 
tempo. «E effettivamente un miste
ro - risponde -. Come il Nautilus, 
questo progetto ha navigato 20.000 
leghe sotto i mart e di colpo e 
emerso. Locatelli, percid, per me e 
un genio come Leonardo da Vinci. 
La scelta di Milano e stata una scel
ta aziendale, ma non poteva an-
darmi meglio. Ho trovato dei gran-
di professionisti. La Rai tcosi: un 
mare in tempesta, ma le tempeste 
sono in superficie. Poi ci sono i 
fondali, dove non arriva niente del
ta strepito di superficies 

• ROMA. Dopo gli apprezzamentj 
non favorevoli sull'orchestra di 
Santa Cecilia, espressi la scorsa 
settimana, da Wolfgang Sawallisch 
(si e dimenticato che anni fa dires-
se grazie alia bravura dell'orche-
stra Quinta e Sesta di Beethoven, di 
slancio, senza prove), dopo inter
vene e polemiche, e'e stata una 
sorta di mobilitazione - sabato se
ra-da parte del pubblico, per assi-
stere magari al concerto della ri-
conciliazione tra orchestra e diret
tore. Bene (anzi, male), e da dire 
che non si e verificata. Semmai, si 
e accentuato il gelo tra i due poli. 

L'orchestra ha mantenuto il di-
stacco dal podio, non unendosi al 
pubblico con i colpi d'archetto sui 
leggii e dei piedi sulla pedana, nel-
I'applauso a Sawallisch. Ma gli ha 
dato sotto, con archetti e piedi, per 
festeggiare i solisti del Doppio con
certo di Brahms, perviolino, violon
cello e orchestra, Op. 102, che co-
stituiva il momenta culminante del 
secondo programma di Sawalli
sch. Erano Frank Peter Zimmer-
mann e Mario Brunello. Hanno 
suonato in uno stato di grazia. So
no andati e venuti dal podio parec-
chie volte, e anche il *rombo» del-
I'orchestra li ha convinti a conce-
dere il bis: uno Scherzo di straordi-
naria verve (pizzicati, suonisbilen-
chi, spiritati, diabolici) provenien-
te dalla Sonata per violino e 
violoncello, composta da Ravel in 
memoria di Debussy. II gelo non si 
e sciolto nemmeno alia fine del 
concerto, dopo le pur invoglianti 
Danze slave, op. 46 (1878) di Dvo
rak. 

Sawallisch sta nell'Ottocento co
me a casa sua, e Brahms e I'ospite 
che gli piace di piu. leri mattina, 
nello stesso Auditorio, ha tenuto 
un'ampia conferenza su Brahms, 
mirante - peccato ^,a dajs risposte 
a due interrogate che lasciano il 
tempo che trovano. Brahms, cioe, 
hi un classico, fu un romanticd? E 
ha definito «romantiche» le prime 
Sonate di Brahms, che sono d'im-
pianto classico e <classiche» le mu-
siche della maturita. E impossibile 
circoscrivere in un periodo storico 
manifestazioni che non vi rientra-
no. Intendiamo oggi per •classico», 
poi, tutto quel che la storia e la cul
ture ci consegnano come patrimo-
nio di tutti. Brahms fa parte di que
sto patrimonio classico. Ne ci ha 
convinto una morale della favola, 
che fa di Brahms, come ha conclu-
so Sawallisch, un musicista e nien-

WorrfangSawaHrMh 

t'altro. 
Sawallisch non si e ricordato di 

Schoenberg che, con il suo saggio 
Brahms il progressiva, scritto nel 
1933 per i cento anni del composi-
tore, fu tra i piu preziosi salvatori di 
Brahms al quale, al di sopra di ogni 
altro merito, rivendico il senso pro-
fondo della liberta, circolante nella 
sua musica. Schoenberg «satvo» 
Brahms dall'oblio, cosi come 
Franz Werfel salvo il nostra musici
sta con il suo romanzo su Verdi. 
Un senso della liberta che procuro 
a Brahms ostilita anche da parte 
dei suoi sostenitori. 

Per un bel caso, Sawallisch, nel 
concerto diretto sabato (si e repli-
cato ieri e si replica stasera e do-
mani), aveva in programma I'Ou-
verture accademka, col la quale 
Brahms ringraziava I'Universita di 
Breslavia per la laurea honoris cau
sa (eta una pagina criticata per 
l'inserimento dei «frivoli» canti go-
liardici) e il suddetto Concerto per 
violino, violoncello e orchestra, che 
persino lo Hanslick trattd con suffi-
cienza, non trovando in nessun'al-
tra composizione del secolo, qual-
cosa di analogo in fatto di tanta li
berta compositiva. 

E stato abilissimo, Sawallisch. 
Visto che l'orchestra non lo ap-
plaudiva, I'ha fatta alzare in piedi 
per condividere con essa il suo 
successo. Alia fine della conferen
za, temendo, chissa, interventi del 
pubblico sugli inconvenienti dei 
giorni scorsi, ha fatto salire sul pal-
co Mario Brunello, violoncellista, e 
ha suonato con lui (il padretemo 
sedeva al pianoforte) la Sonata di 
Brahms op. 99. Una meraviglia. 
Un'ira di Dio, all'uscita, per i pull-
man che intasano la zona. 

DANZA. La Virgilio Sieni in una coreografia tratta dall'«Orestea» 

Tre donne e una tragedia tinta di rosso 
• BERGAMO. Smentiscel'endemi-
ca crisi della danza italiana (crisi 
progettuale e culturale ancor pri
ma che economlca) II viaggio at-
tomo e dentro l'Oresteo di Eschilo 
iniziato dal coreografo fiorentino 
Virgilio Sieni un anno fa e portato 
avanti con caparbia determinazio-
ne dalla sua compagnia. E un 
esempio convincente di ricerca 
che precede sul doppio binario 
della presentazione di spettacoli, 
giustamente «ricchi» (scenografia 
importante, musica dal vivo) e di 
svelti episodi o tappe del percorso, 
a carattere invece sperimentale. 

Unhinge serie dlstudl 
In questo modo il coreografo si 

assicura la possibility di agire negli 
spazi tanto diversi del nostra pae-
saggio teatrale, e nello stesso tem
po ancora il proprio lavoro a una 
traccia che lo distingue dalla pro-
duzione variegata delle «normali» 
compagnle di danza e balletto. 

Accolta nell'interezza della sua 
programmazione odiema dalla ri-
sortarassegna bergamasca «lmma-
gini'i, la "Virgilio Sieni Danza» ha 
proposto, in serate diverse, una se
rie di stud) coreografici dedicati a 
due personaggi dell'Ores(«J, Elet-
tra e Oreste, e ha quindi adagiato 
sul vasto palcoscenlco del Teatro 
Donizetti la splendida scenografia, 

Adatta ai grandi palcoscenici dei teatri d'opera, la coreo
grafia «tragica» Rosso Cantato di Virgilio Sieni ha riattivato 
al Donizetti di Bergamo la rassegna di danza contempora-
nea «Immagini». Caloroso il successo alia «riapertura» per 
l'eccellente prova della «Virgilio Sieni Danza» e per le mu-
siche dal vivo del Balanescu Quartet. La compagnia sara 
al Comunale di Thiene (30 marzo), ai Verdi di Pisa (3 
aprile) e al Metastasio di Prato (19 aprile). 

ideata da Tiziana Draghi, di Rosso 
, mtato. Giu dal palco, ma non 
sprofondato nella fossa mistica e 
percid ben visibile, il Balanescu 
Quartet ha eseguito tre pezzi di 
Alexander Balanescu strutturali ai 
tre atti «femminili» di cui si compo-
ne questo spettacolo dedicate al-
XAgamennone, cioe dalla prima 
parte dell'Oesfea. Dietro laccatti-
vante titolo di Rosso cantato si na-
sconde, pero, soprattutto la con-
trapposizione di tre figure muliebri 
- Ifigenia, Clitennestra e Cassandra 
- a un coro che amplifica i loro 
drammi. 

SI parte date sacrificio di Ifigenia 
- una danzatrice in rosso penzola 
solltaria quasi in boccascena - e si 
approda alia folgorante immagine 
di un carro che trasporta la furia 
vendicatrice di Clitennestra e il cor-
po, riverso su quello esangue di 

Agamennone, della veggente Cas
sandra. Si passa dalla danza ta-
gliente e spigolosa della vittima sa-
crificale in rosso alia follia proterva 
della sposa bianca (Clitennestra) 
e al conclusivo procedere apolli-
neo delle vergini in blu (due Cas-
sandre: chi dice la verita e non e 
creduto e un mentitore) che urla-
no e prevedono il future, Calano 
dall'alto oggetti sportivi a corredo 
dei tre ritratti: le funi per Ifigenia, 
un ring di luci al neon per Clitenne
stra, gli anelli per le due Cassandre. 
Entrano ed escono dal fondo e dai 
lati della scena «a saracinescan co
lor del rame i volubili protagonisti 
del coro in nero. Cosi si compone 
e si xompone una tragedia che e 
anche un rito, una festa drammati-
ca e un omaggio al mistero e al fa-
scino inesplicabile della danza 
(qui siamo ai limiti del teatrodan-

za). 
Come pud essere monumentale 

ma anche morbida, sacrale ma an
che «sportiva», una scena apparen-
temente fatta di nulla, se non dai 
nomi in greco delle tre protagoni-
ste che scandiscono i tre tempi del-
I'azione! Come pud farsi improwi-
samente concreta una danza li-
neare, con rapide spirali e gesti 
puntuti, tah'olta solo decorativi! 
Sieni ritrova in Rosso cantato la ca
pacity di passare daila linea all'og-
getto, dalla forma pura alia durez-
za di contatti e azioni narrative. 
Questo segno cangiante che aveva 
caratterizzato le sue antiche prove 
migliori, e una riscoperta che tal-
volta si perde ancora in un eccesso 
quasi ansiogeno di materiali. 

Una musica densa dl presagl 
Ma che acquista rilievo nella 

speciale coesione dell'insieme, 
nell'invenzione delle parti singole 
(bellissima I'intonazione furiosa 
della sposa Clitennestra) e nella 
bravura di tutti gli interpreti e dei 
musicisti. Ad Alexander Balanescu 
va il merito di aver messo a fuoco, 
soprattutto nel terzo atto dedicato 
a Cassandra, un paesaggio sonoro 
cupo e denso di presagi funesti. 11 
tutto e una preziosa prova d'artista 
da riproporre nei grandi teatri e da 
esportare il piu presto possibile. 

Chi non avesse trovato in edicola i cd 

Hollywood 
II grande freddo 
pud ordinarli*direttamente 
seguendo queste indicazioni: 

1 effettuare il versamento dell'importo 
(Iire15.000a copia) sul c/c postale n.4583S000 
intestato a L'Arca Societa editrice, 

2 inviare la ricevuta del versamento 
- per posta, al seguente indirizzo: 
I'Unita I ufficio promozione 
via dei Due Macelli 23/13,00187 Roma; 
- oppure tramite fax al numero 06 6781792 
avendo cura di indicare i titoli richiesti 
e il proprio nome e recapito, completo di cap. 

* senza aggravio di costi di spedizione 



QRAIUNO 
M A T T N A 

130 TG1. 

6.W UNOMATTWA. Contenitore. All'in-
terno: 7.00,6,00,9.00 TG1; 7.30,8.30 
TG t - FLASH; 7.35 TGR - ECONOMIA 
Attuallti. (51525514) 

1.30 rot (4858215) 
«.» MASH • U OUERRA PI1IVATA M L 

SERQENTE OTARBELL Film. 
(6120418) 

11.09 VEfWEJMTTlNA. Rubrics. AHinter-

no: (5993321) 
11.30 TO1. (53437) 
1130 TO1-FLASH. (60692) 
12.35 LA SHNOM IN GIALLO. Telefilm. 

Con Angela Lansbury. (3479925) 

POMERIGGIO 
13.30 TEUGIOMIALE. 
I M S AMIARABA'. Rubrlca. (4907654) 
14.00 TG1-ECOHOWA. (60321) 
14.05 PRONTO? SALA GIOCHI. Gioco. 

Conduce Maria Teresa Ruta. 

1J.43 SOUETKO. Contenitore. Conduco-
no Elisabetta Ferraclni e Maura Se-
rlo.AH'Interno: (6807079) 

17,30 ZCflflO. Telefilm. (3708) 
11.00 TGI. (60296) 
11.10 ITAUA SERA, Attualita. Conduce 

Paolo DIGIannantonio. (954215) 
11.50 LUNA PARK. Gloco, Conduce Fabrl-

zIoFrizzi.AII'interno: (9435960) 

SERA 
20.00 TELEGHMHALE. (383) 
20,30 TGI •SPOUT. (34760) 
20.15 LUNAPARK-UZINGAflA Gioco. 

(6255944) 
20.45 ILFATTO. Attualita.(2200596) 
20,50 DOPHO MGANNO, Film thriller 

(USA, 1991). Con Goldie Hawn. Regia 
diDsmian Harris. (765383) 

tWS TGI. (5475383) 
22.80 PORTAAPORTA. 

NOTTE 
24.00 TS1-N0TTE. (9616) 
CM SPECIAL! VWOSAPERE. Docu-

menll, (8372548) 
1,00 SOTTOVOCE, AttualiU. (7369136) 
1,11 L'INVCNZIONE D< MOREL. Film Ian-

tasllco (Italia, 1974) (6987546) 
3.00 Ml RITORHI IN MENTE. Musicale 

(Rep|lcaj,(1f41074) 
3,55 TOI-NOTTE. (R), (3203884) 
4.05 DOC MUSK CLUB. Musicale. 

rammi di oggi_,. 
RETE 4 | <Q>ITAtlA 1 I fI)CANALE5 

.Luned!l8marzol996 

•BEE 

7.00 QUANTE STORIEI Varieta per I piu 

piccim. All'intemo (2499596) 
8.15 TARZAN. Telefilm (6862708) 
8.45 ILMENCODICAMPAGNA. Telefilm. 

4.30 rmOMIUNtVERSfTARIAOtSTAN-

» . Attualita, (49186548) 

9.30 PROTESTANTESIMO. 
10.10 FUORI DAI DENT!. Rubrica. All'inter-

no: (3807499) 
10.15 SERENOVARIABILE. (79455D5) 
10.55 ECOLOGIA DOMESTIC*. Rubrica. 

(11797741) 
11.30 MEDOMM. Rubrica. (9375876) 
1145 TG2-MATTMA. (2066031) 
12.00 IFATTIVOSTRI. Varieta. (54166) 

13.00 TG2-GIORNO. (8853401) 
14.15 IFATTIVOSTRI. Varieta. (1355857) 
14.40 QUANDOSIAMA. (517963) 

15.10 SANTABARBARA. (2858012) 

16.00 TG2-FUSH. (20741) 

16.05 L'tTAUA IN DtRETTA Attualita Al-

I'interno: TG 2 FLASH. (6209876) 
16.00 NVIAGGfOCOrSERENOVARIABI-

LE". Rubrica. (62654) 
16.20 TG2-FUSH. (5935771) 
11.45 L'SPETTORETIBBS. Tf (3289302) 
11.35 TGS-LOSPORT. (1844695) 
19.45 TG2-20,30ANTEPRIMA. (5914147) 
1M0 GO-CART. Varieta. (2476302) 

20.30 TG2-20.30. (44147) 
20.50 L'tSPETTORE DERRICK. Telefilm 

"Un volto dietro la vetrlna". Con Horst 
Tapper!, Fritz Wepper. (159708) 

22.00 MIXER-ILPIACEREDISAPERNEDI 
PHI'. Attualita. Conduce in studio 
Giovanni Minoli. A cura dl Giovanni 
Mlnoll, Aldo Bruno e Giorgio Montefo-
schi. (63019) 

23.30 TG2-NOTTE. (1586) 
24.00 TVZONE. Rubrica. (94616) 
0.15 PIAZZA ITAUA Dl NOTTE. Rubrica. 

Conduce Glancarlo Magalli. 
(6771635) 

0.25 L'ALTRAEDrCOU. AcuradlS.Ron-
cbeyeG.Scaraffla. (6696154) 

1.10 APPUNTAMENTO AL CINEMA. 
(79490513) 

1.15 DESTIMI. Teleromanzo. (1641068) 
2.00 SEPARE'. Musicale. "F. Francbi" -

"M.Ranieri". (2914093) 
2.45 DW.OMI UNIVERSfTARI A DISTAN-

ZA. Attualita. (14699364) 

7.00 TG3-MATTINO. (1192708) 
8.30 SCHEGGE. (6425447) 

9.05 LOSPECCHtOSCURO. Film polizie-

sco (USA, 1946-b/n}. (9200302) 
10.30 VTDEOSAPERE - WGRESSO UBERO. 

Contenitore. AH'Intemo: 
- . - EOfCOUMEOICA. 
- . - MEDUIMEHTE. 
••,- UVINGSTONE. 
- . - FILOSOFIA. 

- . - WAGGIOfNITAUA. (9615692) 
1145 TGR-LEONARDO. (2060857) 
12.00 TG3. Telegiornale. (47050) 
12.15 TELESOGNI. Rubrica. (4766944) 

13.00 VKJEOSAPERE. (55128) 
1135 VIDEOZORRO. Rubrica. ( 
14.00 TGR/TG3POMERIGGIO. (38128) 
15.00 PRIMADELLAPRIMA. "LaBoheme" 

diGiacomo Puccini. (30895) 
15.35 TGS-POMERIGGIO SPORTIVO. Al-

hnterno:15.40CALCrO.ATUTTAB; 
16,40TIROAVOLO.(6846128) 

17.00 ALLE CWOUE DELIA SERA. Talk-
show. (15437) 

17.55 GEO. Documentary (46296) 
18.25 UTESTATA. Varieta (350760) 
19.00 TG3TTGR. Teleglornali. (7532) 

20.00 DIECIMtNUTI. Attualita (81654) 
20.10 BLOB. DITUTTODI PHI'. Videofram-

menti. (4885654) 
20.30 CHIL1IAV1ST07MDAGINE. Attuali

ta. Conduce Giovanna Milella. (24012) 
22 JO TO 3 • VENDDUE E TRENTA. Tele

giornale. (64050) 
2245 TGR. Tgregionali. (7198963) 
22.55 PAUAVOLO. Campionato italiano. 

Finale. (386050) 

0.30 TG3LANOTTE-PUNTOEACAP0-
IN EDICOLA-NOTTE CULTURA. Te
legiornale. (4139819) 

1.10 FUORIORARIO. (3356567) 
2.10 GAMMA. Scenegglalo. Con Giuiio 

Brogi, Nicoletta Rizzi (Replica). 

3.25 TGS-LA NOTTE. Telegiornale (Re
plica). (5701093) 

4.05 IL CARGO DELU VKHENZA. Film 
drammatico (GB, 1955 - bin). Con An
thony Steel, Peter Finch. Regia di Roy 
Ward Baker. (22919967) 

6.30 LOVE BOAT. Telefilm. (19031) 

7.30 PKCOLOAMORE. Tn.(8470) 

8.00 VALERIA EMASSMUANO. Teleno-

vela. (85050) 

9.00 UN VOLTO, DUE DONNE. Telenove-

945 TESTAOCROCE. (8532147) 

10.00 ZINGARA. Telenovela.(6079| 
10J0 RENZOELUCIA. Tn. (73215) 
11.30 TG4. (9360944) 
11.45 LAFORZAOEU'AMORE. Telenove-

la (4774963) 
12.30 ACUOREAPERTO. Telefilm. "Verso 

il bianco". (40963) 

13.30 TG4. (2234) 
14.00 NATURALMENTE BELLA-MEDICINE 

A CONFRONTO. Rubrica. Conduce 

DanlelaRosati. (54875) 
14.15 SENTERI. Teleromanzo. (11657) 
15.00 BRONCO BILLY. Film commedia 

(USA, 1980). Con Clint Eastwood, Son-

draLocke. (8187079) 
17.15 PERDONAMI. Show. Conduce Davi-

deMengacci. (6786302) 
18.00 GrORNOPERGJORNO. (7554296) 
19.23 TG4. (966302) 
U iO GAME BOAT. Gioco. Conduce Pietro 

Ubaldi.AII'interno; (3732708) 

2040 LA LEGGEDI MURPHY. Film polizie-

sco (USA, 1986). Con Charles Bran
son, C. Wimmons. Regia di J. Lee 
Thompson. (540215) 

22J5 INOAGINEADAITOAISCHIO. Film 
poliziesco (USA, 1987). Con James 
Woods, Lesley Ann Warren. Regia di 
James B. Harris (v.m 14 anni). All'in-
terno: (7742296) 

23J0 TG4-NOTTE. 

0.50 TG4-RASSEGNASTAMPA. Attuali
ta. (7354819) 

1.00 IWTUflALMENTEBELU-MEDICINE 
A CONFRONTO. Rubrica (Replica). 

1,15 L'INNOCENTE. Film drammatico (Ita
lia, 1976). Con Glancarlo Giannlni. 
(22783123) 

120 VAGHE STELLE DELL'ORSA. Film 
drammatico (Italia, 1965). Con Clau
dia Cardinale. (2739364) 

4.50 ROPERS. Telefilm. I 

6.40 CIAO CIAO MATlTNA. Contenitore. 
AH'interno: (9483234) 

7.05 TUmSVEGU CON CIAO CIAO MAT-

TWASNOW. (6032352) 
9.15 SUPERVICKV. Telefilm. (4221692) 
9.45 GENITORI IN BLUE JEANS. Telefilm 

(99365296) 
10.20 MACGYVER. Telefilm. (3550147) 
11.25 VUAGE-NOTDXINMOVIMENTO. 

Attualita, (4607895) 
11.30 TJ. HOOKER. Telefilm (2488741) 
12.25 STUDIOAPERTO. (2068031) 
1245 FATTIEMISFATTi. (1406437) 
12.50 STUDIOSPORT. (590988) 

13.00 OAOCIAO. Cartoni. (16012) 
13.20 CIAOOAOPARADL (1777944) 
14.30 COLPODIFULMINE. 

15.05 GENERAZIONEX ( 

16.05 VUAGE-NOTIZIEINMOVIMENTO. 
Attualita. (606505) 

16.20 BAYSDE SCHOOL Tf. (5138031) 
1640 CKXBMO. Tirreno-Adnatico. 

(4448789) 
17.55 PRIMIBACI. Telefilm. (277963) 
18.30 STUDIOAPERTO. (55876) 
18.45 SECONDONOI. (6228586) 
11.50 STUDIOSPORT. (879499) 
19.05 BAVWATCH. Telefilm. (494302) 

20.00 MR.COOPER. Telefilm (8741) 

20.30 UNA MAMMA WVISIBILE. Film-Tv 

(USA, 1995) (pr. vis. tv). (31924) 

22.30 MAIMREGOLDaLUNEDI'. Varieta. 

Con la Gialappa's Band. (6402857) 

23.40 ANTEPRIMACOPPACAMPIONI. Ru
brica sportiva. (6458031) 

0.10 FATTIEMISFATTI. (2140066) 
0.20 ITALIA 1 SPORT. Rubrica sportiva. 

AH'interno (7558109) 
0.25 STUDIOSPORT. (8965066) 
1.30 ISEGRETIOI TWIN PEAKS. Telefilm. 

(7440884) 
2.30 SUPER VICKY. Telefilm (Replica). 

(8549258) 
3.00 LWERMIERA NELLA CORSIA DEI 

MKJTARI. Film commedia (Italia, 
1979). (34418242) 

845 MJUIRBUCOSTANZOSHOW. Talk-
show. Conduce Maunzio Costanzo 
con la partecipazione di Franco Bra-
cardi (Replica). (18811505) 

11J0 FORUM. Rubrica. Conduce Rita Dal-
la Chiesa con la partecipazione del 
giudiceSantiLicheri (442925) 

6.30 EURONEWS. (91147) 
7.30 BUONGIORNO TMC. Attualita. 

(7552673) 
9.00 LE GRANDIRRME. Shopping time. 

(43596) 
10.00 SWITCH. Telefilm (47302) 
11.00 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm 

(10234) 
12.00 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm. Con 

David Boyle, Jaclyn Smith (14050) 

13.00 TGS. NotlZiario.(26499) 
13.25 SGARBWJOTCHANI. { 

1340 BEAUTFUL Teleromanzo. (4487654) 

14.15 IRCSHtSON. Telefilm. (406383) 

1445 CASACASTAGNA. Gioco. Conduce 
Alberto Castagna. (1315499) 

16.25 VIAGGIOFAHTASTICO. Situation co
medy. "Arriva Bambo". (823876) 

17.25 SORRIDIC'E'SIMBUMBAM. Show. 

18.00 OK, IL PfiEZZO E' GIUSTOI Gioco. 

Conduce IvaZanicchi. (63302) 
U.00 LARUOTADEUAFORTUNA. Gioco. 

Conduce Mike Bongiorno. (1296) 

20.00 TGS. Notiziario (62031) 
2025 STRISCIA LA NOTCIA • U VOCE 

DELL'IMPENTTENZA Show. Con En-
zo lacctietli, Lello Arena (1370126) 

2040 IMfTtCI-COLPOGOBBOAMILANO. 
Film commedia (Italia, 1994). Con 
Claudio Amendola, Monica Bellucci. 
Regia di Carlo Vanzina (prima visione 
h). (4156760) 

2230 TGS. Notiziario. | 

13.00 TMCORE13. (28128) 
13.15 TMC SPORT. Notiziario sportive 

(2045383) 

13.30 THE LION TROPHY SHOW. Gioco. 
Conduce Emily DeCesare (7050) 

14.00 ILGRATTACIELOTRAGICO. Film po
liziesco (USA, 1948 - b/n). Con Lucille 
Ball, Clifton Webb (6683470) 

15.55 TAPPETO VOLANTE. Talk-show 
Conduce Luciano Rispoli (87174437) 

18.00 ZAP ZAP. Contenitore. AH'interno: 
PARKER LEWIS Situation comedy 

23.15 MAUROO COSTANZO SHOW. Talk-
show. AH'interno: (440676) 

24.00 TGS. Notiziario. (41600) 
1.30 SCARBIOUOTKHANI. Attualita (Re

plica). (1401141) 

145 STRISCIA LA NOTIZIA • LA VOCE 
OEa'IMPENITENU. (R). (4660797) 

2.00 TG5-EDICOLA. Attualita. (8460797) 
2.30 TARGET -OLTRELOSCNERMO. At

tualita (Replica). (9209068) 
3.30 NONSOLOMODA, Attualita (Repli

ca). (35830890) 

1945 TMCSPORT. 

20.00 TMCORE20.1 

20.15 PRIMOPIANO. Rubrica. (1369012) 
20.30 DANKO. Film poliziesco (USA, 1986). 

Con Arnold Schwarzenegger, James 
Belushi Regia di Walter Hill. (451437) 

22.25 TMCSERA. (3757166) 
22.45 IL SUO WORE GRIDAVA VENDET

TA. Film awentura (USA, 1954) Con 
Rock Hudson (3955050) 

0.25 STREGA O MADONNA. Rubrica. 

(10722) 
0.5S TMC DOMANI-LA PRIMA DTMEZZA-

KOTTE, Attualita. (9547432) 
1.10 AGENZIA ROCKFORD. Telefilm (Re

plica) (4275890) 

2.10 TMC DOMANI. Attualita (Replica) 
(2502529) 

2.20 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm (Repli
ca). (6431068) 

3.20 CNN. (4273703) 

4.30 PROVA,D't̂ ME;u•r l̂VERSITA, A DI
STANT Attualita. (74500105) 

1MI AMWAIW I HOW! 
1935470) 

14* UoMMRIMO. Mil-
*aT»j32l»i) _ 

U N CUP TO CUP, Content-
tore.[73«654) 

IMt ZOWtWTO. 1747302) 
IMt COMPAaZU, Ftubri-

«.(*»49«> 

mm 
. ( S f S u ) . Telilllm, 

1306902) 
U N VifttnfWAU,J33S321) 
1IS» LWXMMrlMU. Te-

M N AvtmnALOtiunc-

m i 

il.M ttKSTA. 

oi mm 
(77050!) 

WD AUEN NATION. Tel«-

Telaflkn. 

2U0 
film. 176115?) 
HMCTMH,' 

1U0 LEHCOU 01 FUNMH. 
(903654) 

14,00 INKIMUZIONI REOKJ-

1 7 * MUE • AUE S. 
(31850$) 

17.S0 MLWA E... CONTORNI. 

1U0 nrPEIINE, 1742857) 
I I * INFOMiAzW W6W-

NAU/1327302) 
M.N VARET*', 1560321) 
(MS FtMAMLNE. (367S05) 
a . U Nll'ITMU, AMATE 

SPONOt S367Z34) 
22* mmtam mutt-

HALt. (336050) 
a * virJEof/uMrx. 

(3437411 
845 U) SQOARTATORe 01 

NEW YORK. Film. 

HOC SAMIAD'«MOffi. Tele-
novels. (5448692) 

1 1 * HAFPYEW. ~ 
(5423383) 

1I.N 
NAU. (B027321) 

I I * mm. Telenovela. 
Con Lucia Mundez, Hec
tor Bonllla. (27984371 

20* U VIT* Dl VERNON E 
IBBtE CASTLE. Filmbio-
gralico (USA, 1939-b/n) 
Con Fred Astaire, Ginger 
Rogers. Regia di Henry 
C. Potter. 

-.- QUESTO GRANDE GRAH-
06 CWEMA. Rubrlca 

22.30 TELEOKMNAU REGK>-
NAU. 18002012) 

2 3 * SPORT I NEWS. Noti
ziario sportlvo. 
(93031168) 

14* WFOTMAZIONERI-OIO-
NALE. (96189S) 

14* POHERiGGIO IHSEHE. 
Contenitore. (2733953) 

1 7 * OrOCANOO CON LE 
STEUE Rubrlca. 
(127079) 

17.15 WILMA I. CORTORM. 
Rubrica. (8675944) 

11.15 BELL'ITAUA, AMATE 
5P0ME. Documenlario. 
(503031) 

1 1 * 1? PER DUE. Talk-
sbo«.(744215) 

I I * TaEOtORNALEREGIO. 
KALE. (329760) 

2 0 * SOLO MUSttA ITAUA-
NA Musicale (326673) 

2 0 * DIAGMSI: TUTTi M 
FORMA. Talk-show. 
(1825)6) 

2 2 * MFORMAZIONEflEOIO. 
NALE. (44710437) 

12.45 SET OSCAR UN. (Re
plica) (424499) 

1 3 * LA MIA VITA A O0AT-
TRO ZAMPE. Film. 
(2493437) 

U N LA MIA VIA. Film (USA, 
1944-b/n).(15879760) 

17.N TEUP«T 

U N BEETHOVEN II. Film 
(USA, 1993). (5323944) 

20.40 SET-ILGKHINALEDa 
CMEMA. Attualita. 
(6453673) 

2 1 * AMARSI. Film dramma
tico (USA, 1994). 
(3956437) 

23.10 SET OSCAR 1M. 
(1562741) 

23* SPEOAIE HARHEY. 
(1506321) 

23* AMATEUR. Film dram
matico (66104079) 

U N MTV EUROPE. 
(77733234) 

1 1 * GOOD VBRATKWS. 
(3125676) 

2 0 * +3NEWS. (9604166) 
2 1 * BEJART BALLET LAU

SANNE. (931091) 
2 1 * SCEW E RETIIOStXNA 

•LE PRIME mrafHU'. 
"Les dialogues des Car-
meliles". (841586) 

22.15 RRRA1TO I B n O Dl 
GIUSEPPE VERM 
(285019) 

22* tEUBARTOK. Specia-
ie. Musics di Beta Bartok 
Orchestra Los Angeles 
Will. Diretlore Zubin Me-
ta. (5788437) 

23.35 RfrALEWMONTALCM. 
Un Nobel contro la scte-
rosi. (4810499) 

24* MTV EUROPE, 
(18911277) 

OUIOASHOWVIEW 
Per regtslrare II Vostro 
programma Tv dlgitare i 
numeri ShowVlwif starn-
pati accanto al program
ma che voleta registra
rs, sul programmatore 
ShowViaw. Lasctate I'unl-
ta SlwwVhiw sul Vostro 
videoreglstratore e II pro
gramma verra automatl-
camente registrato all'o-
ra indlcata Per intorma-
zloni, il "Servizlo client! 
ShowVlew" at telefono 
02/26.92 1815 ShowViaw 
e un marchio della Gam-
Star Development Corpo
ration (C) 19H -Oemetar 
Oevalopment Corp. Tutti I 
dirltti Bono riservati 
CANALISHOWVIEW 
001 - Raluno, 002 - Ral-
due; 003 - Raltre; 004 - Ra
te 4, 005 - Canale 5, 006 -
Italia 1; 007 - Tmc, 009 -Vi-
deomuslc; 011 - Cinque-
stelle; 012 - Odeon; 013 -
Tele+ 1; 015 - Tele+ 3, 
026-Tvltalla. 

Radlouno 
Glomali radio: 6.00; 7.00. 6.00; 
9.00; 10.00. 10.30. 11.00; 11.30; 
12.00; 12.30, 13.00; 14.00; 14.30; 
15.00; 15 30, 16.00, 16.30; 17.00; 
17.30, 18.00; 18 30; 19 OO; 22.00; 
23 00; 24 00; 2.00; 4.00; 5.00; 
5.30. 7.32 Ouestione di soldi, 
8.32 Radio anch'io. Lunedl 
sport; 10.07 Telefono aperto; 
10.35 Spazio aperto; 11.05 Ra-
diouno musica; 11.11 II rotocal-
co quotidiano; 11.3a Antepnma 
Zapping; 12.10 Che fine hanno 
fatto; 12.36 La pagina scientifi-
ca; 13.30 La nostra Repubbllca; 
14 11 Casella postale; 15.11 Ga-
lassia Gutenberg; 15.38 Nonso-
loverde; 16.11 GR 1 Cultura. Ru
brlca dei librl; 16.32 L'ltalla in di-
retta; 17.13Comevannogllaffa-
ri, 17 21 L'arte di amare; 17.40 
Uomini e camion; 18.07 Radio 
Campus; 1812 Totem, mini cro-
nache di fine millennio; 18.32 
RadioHelpi, 19.28 Ascolta, si ta 
sera; 19.40 Zapping; 20.40 Ra

dlouno musica; 20.50 Cinema 
alia Radio; L'ispettore Derrick. 
22.03 Ventl tfEuropa, 22.47 
Chicchi di riso; 23.10 Ballando 
Ballando; 0.33 La notte dei mi-
sterl;1O0 Radio Tir. 

Giornali radio: 6.30; 7.30, 8.30, 
12.10: 12 30, 13.30; 19.30; 22 30. 
6.00 II buonglorno di Radiodue, 
7.17 Momenfi di pace; 8 06 Fabio 
e Fiamma e la "trave nell'oc-
chio"; 9.10 Golem, Idoli e televi
sion!; 9 30II ruggito del coniglio; 
10.30 GR 2 - Notlzle: 10.32 Ra-
dioZorro 3131; 11.5B Mezzogior-
no con Mina; 12.50 Mosca cieca, 
13.45 Anteprima Radioduetime; 
14.00 Ring; 14.30 Radioduetime. 
15.10 Hitparade. Album; 15.30 
GR 2 - Notlzle; 16.30 GR 2 - Notl
zle, 17.30 GR 2 - Nohzie: 18.30 
GR 2 - Notlzie, 20 OO Masters; 
21 OO Planet rock; 22.40 CI vor-
rebbe un gospel; 24.00 Stereo-
notte. 

Giornali radio. 8 45; 13 45; 18.45 
6.45 GR 3 Anteprima, 7.30 Prima 
pagina; 12.30 Palco reale, 13.25 
Aspettando il caffe Gil acrobat! 
cinesi; 13 SO Storie 61 musica; 
1415 Lampl d'mverno, 19.15 
Hollywood party, 19 45 La no
stra Repubblica (Replica), 20 15 
Radlotre suite, 20.30 Ritratto di 
Aldo dementi; 23 43 Radioma-
nia; 24 OO Musica classlca. 

I tsl laRsdlo 
Giornali radio: 7.8, 12 15 - Gior
nali radio flash. 7.30, 9, 10, 11, 
16, 17. 6.30 Buongiorno Italia, 
7 10 Rassegna stampa: 310 Ul-
timora; 9 05 Preflsso 06, 10 05 
Piazza Grande; 12 10 Tambur! 
di latta; 14 05 Gulliver, 15 10 Li
vingstone; 16 05 Quaderm meri
dian!, 18 05 Prelisso 06, 18 50 
Tempo pleno, 19 05 Milano se
ra. 20 05 Una poltrona per due, 
22 OO Effstto notte. 2 02 - 6.09 Se-
lezione musicale notturna. 

L'addio alia Marini 
e il ritorno di Baudo 
VINCENTE: 

Slrlsclalanotizla (Canale 5, ore 20,35) 7.411.000 

PIAZZATI; 

Rose rosse (Canale 5, ore 20.55) 6.886.000 

La zlngara (Raluno, ore 20.43) 6.423.000 
Mllle lire al mese (Raiuno, ore 20.55) 5.790.000 
Luna park (Haiuno, ore 18.35) 4.745.000 
Amlcl(Canale5.ore13.41) 4.3B7.000 

Anche la sesta puntata di Rose Rosse, il varieta sati-
^ • K J rico dl Canale 5 andato in onda il 16 marzo. ha vin-
•wasifl to la serata televisiva del sabato (il prime time). 

Per l'addio delta Marini si sono sintonizzati sul pro
gramma 6.886.000 spettatori, una media d'ascolto dei 29.19%. 
Alia sesta puntata di Rose rosse, Valeria Marini ha lasciato il 
programma di Castellacci, Pingitore e Vistarini. Sabato prassi-
mo, con Plppo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello, sul pal-
coscenico del Salone Margherita di Roma debultera la nuova 
vedette, la bruna Lorenza Mario, gla comparsa sugli schermi 
della Flninvest in Buona domenica di Canale 5 e in Fantastica 
Haliana di Raluno. C'e chi va e e'e chl viene. II ritomo di Pippo 
Baudo s'e aggiudicato solo II secondo posto; Milk Ureal mese £ 
state visto da 5.790.000 spettatori, 24.86 di share. Ottimo risul-
tato anche per Slriscialanotizia di Canale 5, seguito da 
7.411.000 spettatori, che ha superato La zingara di Raiuno, vi
sto da 6,423,000 spettatori. Gli altri programmi della serata si 
sono cosl piazzati; il thriller di Raidue Risoeglio nelVimubo 
2.915.000 spettatori, Ultimo minulo di Raitre 2.782.000 spetta
tori, il film CacciasetumicU Retequattro 2.427.000 spettatori, 
//mroomto/Vinya2di Italia 1,1.774.000 spettatori. 

VIDEOZORRO RAITRE 1335 
Puntata dedicate alia polemica tra il presidents dell'Arci-
gay Franco Grillini e Renzo Arbore, per lo spotdi Alessan-
dro D'Alatri del calfe Segafredo. In studio, Grillini e il can-
tautore Federico Sah/atore che a Sanremo ha presentato 
una canzone che tocca il tema degli omosessuali. 

GIORNOPERGIORNO RETEQUATTRO. 18.00 
Si parla di pensioni insieme al senatore del Polo Giiulio 
Maceratini e al deputato dell'lllivo Renzo Innocenti. Se-
guono un servizio di nera da Napoli e le interviste a Nancy 
Brilli e Margaret Mazzantini. 

CHI L'HA VISTO? RAITRE. 20.30 
Un'intervista alia donna di 39 anni che ha dovuto partori-
reallinternodel manicomiodiBisceglie. Dalla prossima 
settimana il programma di Giovanna Milella andra in on
da per cinque puntate la domenica alle 20.30, con una 
pausa prevista per l"8 aprile, giorno di Pasquetta. 

MIXER RAIDUE. 22.00 
Faccia a laccia tra Giovanni Minoli e Gianfranco Rni per 
parlare del caso Squillante, della rilorma costituzionale, 
sullo scontro di alleanze. Chiude un viaggio all'intemo 
della scuola italiana. 

MAI DIREGOL ITALIA 1.22.30 
Entrano in campo stasera Sabrina Ferilli, che recita insie
me a Ruggero De Lollis, mentre Antonella Clerici sara 
ospite del conte Uguccione. Una domenica senza il cal
cic: ma quelli della Gialappa's rimettono in campo Corra-
do Guzzanti nei panni di Emilio Fede. 

HOLLYWOOD PARTY RADIOTRE. 1915 
Puntata dawero speciale oggi, tutta dedicata a Peter Sel
lers. II quotidiano dl cinema si colleghera con il Bergamo 
Film Meeting che a Sellers sta dedicando un'ampia retro-
spettiva; trasmettera spezzoni di Hollywood parly (il film 
di Edwards da cui il programma ha preso il titolo), per 
sentire la vera voce di Sellers; e trasmettera quattro canzo-
ni dei Beatles «recitate» dall'attore inglese, stampate in un 
45 giri prodotto da George Martin, gia produttore storico 
dei «Fab Foum. 

Clint e il grande circo 
di cowboy e pistoleri 
15.00 BRONCO BILLY 

h i l l IICIMI EutMii . C H Glint E M M M . Sii ir i l « k i . IMrr t | Lnl i . 
UMlMD.im«1MI 

RETEOUATTRO 

Bronco-Clint, pistolero n o n infallibile e proprietario di un c i i c o scalci-
nato, a s s u m e c o m e ragazza-bersaglio Antoniette, un'ereditiera in in
cogni to scappata dal marito. S e g u o n o contrattempi a n o n finire. un 
incendio, u n incontro imprevisto in m a n i c o m i o tra Antoniette e il ma
rito. Trionfa, c o m u n q u e , it lieto fine in ques to film bonario c h e East
w o o d giro per divertimento as s i eme al s u o clan. II t e n d o n e del c irco e 
fatto di tante bandiere americane tessuti dagli ospiti del manicomio . 
s i a m o in p iena metafora. E u n o dei film a cut Eastwood, curiosamen-
te, t iene di piO: forse per il t o n o d o l c e m e n t e crepuscolare c h e a m m a 
la vicenda, inuna cornice d a western c o n t e m p o r a n e o . 

20.30 DANKO 
• • I I I 11 WIHBT Hill, m * m M S n n r a i t i n r . Jims UlisM, Pster 
Bsvl*. Usa (IflBSt lOSaila. 
Primo film made In Usa girato sulla piazza Hossa II poii-
ziotto sovietico Danko va a CMcago in caccia di un traffi-
cante di droga che gli ha ucciso il suo migiior amico e col-
legs. Nella missione viene affiancato da uno sbirro ame-
ricano dal carattere esuberante. 
TELEMONTECARLO 

20.40 LA L E G G E D I MURPHY 
• * | l i l\ 1. I n Ttranw. CM Clurlti BrHiin. Kathleen »ll«illi, Cirrli 
Sstainn. Un (ISK) 100 mla. 
Variazione sul tema del giustiziere metropolitano. Bran
son ' uno spericolato poliziotto di Los Angeles con un 
passato da alcoiizzato. E persegultalo da una pazza omi-
cida, accusato di delitti che non ha commesso e bersa-
gliato dai mafiosi locali. Alia fine, per6, si fara giustizia da 
solo. 
RETEQUATTRO 

20.40 MIT ICI -COLPOGOBBO A MILANO 
(tali I I Ctrie V I I I I H . e n cimTi t M r i i l i . Minlci Bellucci. Umiirtc 
SMlU.ltilli (19941102 nil. 
Una commedia che cerca di rlcalcare lo spirito dei «Soliti 
ignoti" incrociandolo con quello di «Sette uomini d'oro». 
Due amici romani improvvlsati ladri vogliono svaliglare 
una gioielleria milanese Per il colpo mettono insieme 
una banda sgangheratissima. Risultato si ritrovano im-
mersi nella spazzatura. 
CANALE 5 

20.50 DOPPIOINGANNO 
>Hll <l Dsnli* Harris, CM GiMla Him. John Hurl'. Robin Births. Usi 
[1991] 103 el». 
Un thriller con poca suspense. Adrienne e una restaura-
trlce con una vita famfliare invldiabile. Ma a un certo pun-
to scopre che qualcosa non va. In un museo viene trovato 
un (also e presto capisce che il responsabile e il marito, 
anche lui impegnato nel mondo dell'arte. 
RAIUNO 

i » 
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IL CASO. Fa discutere il remake Usa della celebre commedia. E un documentario indaga sugli stereotipi gay 

Ecco «Birdcage» 
Travestiti e content! 
(ma in famiglia) 

II «Vizietto» 
E il film di cui tutti parlano, Birdcage. 11 remake del Vi-
zietto, diretto da Mike Nichols, ha sfondato al botteghi-
no Usa incassando 18 milioni di dollari in tre giorni. E si 
e inserito ne| dibattito politico in corso sul matrimonio 
tra persone dello stesso sesso. E intanto, nei cinema di 
New York, e arrivato The Celluloid Closet, il documenta
rio candidate all'Oscar che smonta stereotipi e tic del-
I'immagininario hollywoodiano su gay e lesbiche. 

" ! ANNABIULLIO ' " " 
• NEW YORK. E il fenomeno di 
cui tutti parlano. Diretto da Mike 
Nichols, Birdcage, riedizionedel Vi-
zietto, ha battuto tutti gli altri film 
usclti contemporaneamente nelle 
sale cinematografiche, guada-
gnando nei primi tre giorni 18 mi
lioni di dollari. 1 critici si sono inter-
rogati sui peichG della prelerenza 
del pubblico americano per la 
coppia Robin Williams-Nathan La
ne su quella Robert Redford-Mi-
chelle Pfelffer di Up Close and Per
sonal- Altri hanno scoperto un 
nuovo trend: il pubblico anziano, 
che 6 corso a frotte a vedere la ma-
tura coppia gay di Birdcage, toma 
al cinema. Afcuni intellettuali omo-
sessuali si sono senttti olfesi dal-
I'ennesima ralflgurazione farsesca 
della propria vita, mentre altri han
no applaudito perche il film propo
ne una famiglia gay stabile e feliee. 

Forse il segreto del successo di 
Birdcage e in ci& che a un piu at-
tento osservatore del rapporto tra 

Hollywood e il mondo dell'omo-
sessualita pud sembrare un difetto: 
la riproposizione di «tipici perso-
naggi gay gia ben sperimentati», 
come dice Jeffrey Friedman, co-re-
gista con Rob Epstein di The Cellu
loid Closet. Nominato agli Oscar, 
questo documentario e un acuta e 
divertente excursus nella storia 
della rappresentazione degli omo-
sessuali nei cinema americano, ed 
e giunto venerdl nelle sale cinema
tografiche newyorkesi. 

In effetti il personaggio di Albert, 
isterico in vestaglia di seta scollata, 
e grottesco nei panni della matro
ns boighese, non e certamente 
d'avanguardia. Ma nella galleria 
degli stereotipi di Hollywood, che 
vanno dal cattivo (la govemante in 
Rebecca) al debole da compatire 
(il ragazzino di Gioventu brucia-
to), ricorda quello poco minaccio-
so deH'omosessuale reso ridicolo 
dalla sua esagerata femminilita, 
eppure perfettamente adattato alia 

societa. 
Almeno nelle intenzioni dichia-

rate di Mike Nichols, lo scopo della 
sua commedia non e quello di 
marginalizzare gli omosessuali, 
quanta di mostrarli come esseri ca-
paci di relazioni leali e durature 
proprio come in un matrimonio 
tradizionaie. Poiche si discute in 
questi mesi della legalizzazione 
del matrimonio tra persone dello 
stesso sesso nello Stato delle Ha
waii, e la destra religiosa si sta pre-
parando a un esteso boicottaggio 

' della legge hegli altri Stati, il film 
capita a proposito. E dalle reazioni 
del pubblico che affolla Ic sale ci
nematografiche si intuisce che gli 
americani tifano per 1'umanita di 
Annand e Albert piuttosto che per 
la rigidita moralistica del senatore. 

La capacita del film di attrarre 
un pubblico motto ampio ed etero-
geneo e dovuta anche al fatto che 
oggi non esiste pifl una sola rap-
presentazione dei gay nei cinema. 
Con The Celluloid Closet, in parti-
colare, cambia per sempre anche 
la percezione che si ha di certe 
scene famose del passato. In esso 
Gore Vidal rivela che per attenuare 
il tedio del copione di Ben Hur, dB
ase di rendere omosessuale la re-
lazione tra il protagonista e Masa-
la. Ma Charlton Heston, da sempre 
un ultraconservatore, non ne hi 
mai informato. Nei film e solo Ste
phen Boyd che guarda con amore 
il suo amico mentre Heston fissa il 
suo sguardo nei future, come tutti 
gli eroisenza sesso. 

Qulaccanto 
Robin Williams 
protagonists (N 

•Birdcage-, 
II remake del 
film (ranees* 

•llvtztotto-
con Ugo Tognazzi 
e Michel Sertault 

(nella fotosopra). 
Inaltounascena 

dl-Ben-Hur-

m LOS ANGELES. Chissa come se 
la riderebbe sotto i baffi quell'anar-
coide geniale di Ugo Tognazzi se 
oggi potesse vedere la veisione 
americana del suo Vizielto. Di sicu-
ro non avrebbe mai immaginato 
che quella sua commedia farsesca 
di gay e travestiti di mezz'eta, girata 
a Saint-Tropez nei 1978, sarebbe 
diventata un perfetto esempio di 
film politico, vent'anni dopo, negli 
States. E neppure gli sarebbe mai 
venuto in mente che Renato, I'o-
mosessuale che lui interpretava, e 
il suo colorito amico Zaza, potes-
sero diventare personaggi simbolo 
nell'appassionata querelle pro-
contro family values che costitui-
sce I'elemento di punta dell'attuaie 
campagna elettorale americana. 

Nelle abili mani di Mike Nichols 
(// laureato, Conoscenza carnale e 
Working Girl), infatti, il remake del 
vecchio film italo-francese (titolo 
originale La cage awe folles) e di
ventata il portabandiera delle voci 
progressists e piu liberal. «E una 
semplice questione di tempismo» 
tiene a precisare con aria divertita 
Nichols, un signore di mezza eta 
dai capelli chiarissimi e dotato di 
un humor naturale. Ma intanto sia 
Time che Variety, parlano del film 
come di una ventata di aria fresca 
contro I'ipocrisia e la tediosita di 
questi tempi politici dove la parola 
d'ordine e sempre e solo family va
lues. E quale rnigliore esempio al
tera - propone Nichols insieme al
ia brillante sceneggiatrice Elaine 
May - di questa coppia felicemen-
te unita da almeno due decenni, 
che ha saputo crescere ed educarc-
un figliolo intelligente ed equilibra-
to e che dopo tutti questi anni ha 
un rapporto solido, rispettoso e in-
vidiabile? 

Da Tognazzi a Williams 
La storia di The Birdcage e la 

stessa del film originale, con qual-
che ritocco geografico-cronologi-
co. La Miami Beach di oggi ha pre-
so il posto della Costa Azzurra di 
allora. Annand (Robin Williams) 
gestisce un locale di travestiti di cui 
I vedette Starina, il suo compagno 
Albert (Nathan Lane) un'anima 
dolce e sensibile che sta attraver-
sando la classica crisi di mezza eta: 
si sente trascurato, sempre piu vec
chio e meno attraente. II giomo in 
cui Val, il figiio di Annand, annun-
cia che sta per sposarsi e intende 
invitare a casa la famiglia ultracon-
servatrice della fidanzata, la situa-
zione espiode. II ragazzo infatti 
chiede non solo di trasformare, al
meno per un giomo, I'arredamen-
to rococo, ricco di tendaggi e scul-
ture maschili, ma di far finta di es-
sere cresciuto in una famiglia nor-
male. Albert, insomma, dovrebbe 
scomparire. Invece che accettare 
questa umiliante situazione Albert 

decide allora di fare la madre. II se
natore Keeley, anche lui ha i suoi 
problemi: il suo piu stretto collabo-
ratore e appena deceduto nei letto 
di una prostituta di colore e le pos-
sibilita di una campagna politica di 
successo stanno svanendo rapida-
mente. Forse lidea di un matrimo
nio in famiglia non e poi cos) tragi-
ca: potrebbe essere I'occasione 
propizia per riproporre al pubblico 
degli elettori quei vecchi valori fa-
miliari di cui il senatore e un in-
stancabile sostenitore. 

Parle e plume dl atruzzo 
Nella vetsione americana il ruo-

lo di Tognazzi e toccata a Robin 
Williams, la cui interpretazione 
contenuta e, a delta di Nichols, la 
piU bella della sua camera. «Vole-
vo che Armand fosse una sorta di 
isterico represso, capace di sem
brare un uomo normale e di con-
trollare estemamente la sua omo-
sessualitaecredo che Robin lab-
bia fatto brillantemente». II ruolo di 
Starina-Albert, il personaggio piu 
femminile, e toccata invece a Na
than Lane, un brillante attore di 
teatro che sembra perfettamente a 
suo agio sia con tailleurini color 
pastello e collane d! perle a quattro 
giri, sia con le piume di struzzo, 
Completano il quadro Gene Hack-
man, straordinario nella parte del 
senatore repubblicano Keeley, co-
fondatore della Coalizione per 
1'Ordine Morale, e irresistibile nei 
suo travestimento finale con par-
rucca color cenere, e Dianne 
Wiest, la sua mogliettina tutta per 
bene. 

•Questo non e un film sui trave
stiti - spiega Nichols - caso mai e 
un film sulla famiglia. Spesso guar-
di una cosa e ne vedi'un'aitra. Ma 
condivido pienamente quel vec
chio adagio che dice che tutte le 
famiglie felici sono ugualk Nichols 
tende a minimizzare T'impatto poli
tico del suo lavoro. «L'unico film 
che si meriti questa definizione e 
La battaglia diAlgeri. Se proprio si 
vuole trovare un senso politico in 
Birdcage e questo: che spezza una 
lancia a favore della riconciliazio-
ne, l'unica vera speranza di salvez-
za per questo nostra paese. Uno 
dei motivi che mi ha spinto a fare 
questo film, infatti, era la possibility 
di poter ridere di tutte queste stron-
zate politiche e della loro ipocrisia. 
La risata - conclude Nichols - S 
come un orgasmo, non ha regole 
politiche, e per questo non la si 
pud qualificare ne quantificare>. 

Ci sara un sequel! La domanda e 
inevitabile, considerata la storia 
del film. «Ci sta pensando. Mi pia-
cerebbe vedere il senatore che si 
Candida come presidente e Albert 
che lo aiuta nella sua campagna». 
Ecco un esempio perfetto di ricon-
ciliazione. 

PRIMEFILM. «Silenzio si nasce» con Rossi e Castellitto 

Aspettando Godot nelTutero 
• «Quando la gente sta tutta stret-
la sugli spalti si chiama folia o fol-
lia?», si domanda il Piccolo, attorci-
gliandosi attorno alia panda il pre-
zioso cordone ombellcale che ga-
rantisce la nutrizione matema. lm-
merso in una tiepida cavita uterina 
che sembra una caverna preistori-
ca o un antro primordiale, il feto 
capelluto e sudaticcio scopre il 
mondo dell'Aldila attraverso una 
sorio di immagini televisive che fil-
trano daH'estemo, come per un 
miracoloso effetto di rifrangenza. 
Partite di calcio, un mago imbro-
glione (e il produttore esecutivo 
del film Maurizio Amati), fram-
menti di telenovela, una sequenza 
di Che cosa sono le nuvole? con 
Tata e Ninette Davoli, soprattutto il 
celebre filmino amatoriale sulla 
motte di Kennedy a Dallas: che 
passa e ripassa a mo' di tormento-
ne, lasclando nei Piccolo una sen-
sazione strana («Nell'Aldila hanno 
un problema tremendo che dura 
datrent'annl...*). 

II film nasce per diretta ammis-
sione del regista Giovanni Veronesi 
come una rielaborazione di Aspet
tando Godot, per meglio farla dige-
rlre al produttore De Laurentiis. E 
cosl Estragone e Vladimiro diven-
tano, nell'lnconsueta amblentazio-
ne neo-beckettlana, due gemelli 

^terozigoti che aspettano di essere 
catapultati fuori dal grembo mater-
no, in quel mondo affollatissimo 
dove perd la gente e molto sola. 
Anch'essi, all'inizio, si sentono soli, 
specialmente il Piccolo, sopraffatto 
dal Forte, cui quel dannato Dna ha 
gia regalato una natura boriosa e 
arrogante, da Figiio Unico. 

P'O che un western ginecologi-
co», come I'ha ribattezzato Vero
nesi, Silenzio si nasce somiglia a 
una tragicomica parabola sul «neo-
essere», a una cine-ecografia vissu-
ta dal di dentro: e infatti i due fed 
esibizionisti si mettono a ballare 
ogni volta che il monitor si accen-
de su di loro. Coppia invero mai 
assortita, anche se la fresca, palpi-
tante curiosita del .Piccolo, futuro 
Giannetto, finisce con I'aprire un 
varco nei cuore prematuramente 
indurito del Forte, prossimo Iorio. 
Intanto le voci dei genitori (Marga
ret Mazzatini e Leonardo Pierac-
cioni) rimandano daH'estemo un 
brusio poco csaltante, al quale i 
due feti reagiscono sognando, in-
ventando, fantasticando. Non po-
tendo immaginare le fattezze di 
mamma, i gemelli coltivano in an-
ticipo il proprio Edipo facendosi 
coccolare da una bionda in linge
rie bianca con le fattezze della mo-
della Fillppa lagerback. Ma chissa 

Silenzio t in 
Regla Giovanni Veronetl 
Scensggiatura Ugo Chill 

Giovanni Varonetl 
Fotogratla Roberto Fona 
Scenografla Giovanni Albaneaa 
Nazlonalita Italia, 1MB 
Durata 85mlnuU 
Par tonaggl ad Interpretl 
II Piccolo Paolo R O H I 
II Forte Sergio Caetellltto 
La Madre Fillppa Lagerbaek 
Pollziotto ErmannoVagllettl 
Roma: Oulrlnale, Ambaaaade, Sa-
boy, Golden, Atlantic, Broadway 

che non sia meglio restare in quel-
lumida tana protettiva invece che 
affacciarsi in quell'Aldila brutale e 
costipato che non promette niente 
di buono. 

Alia sua terza regia, Veronesi fir-
ma con lo sceneggiatore Ugo Chiti 
un film che rifiuta modelli fanta-
scientifici (Viaggio allucinanle, Sal-
lo nelbuio) e apparentamenti far-
seschi (Senti chi paM, Tutto quel
lo che avreste volulo sapere sul ses
so...) di scuola hollywoodiana. Gli 
umori, non solo suneali, che ba-
gnano Silenzio si nasce servono in
fatti a farci scivolare meglio in que
sto gigantesco ventre materno, in-
ventato dallo scenografo Giovanni 
Albanese, dove la vita prenatale ha 
ancora ilsapore (ma per quanta?) 

t 

Rossi e Castellitto 

di una selvaggia innocenza. 
A svantaggio, almeno dal punto 

di vista immediatamente commer-
ciale, gioca I'assenza di una trama 
forte, piO costruita; sicche gli episo-
di, assemblati per dissolvenze in 
nero, restano talvolta in bilico tra il 
bozzetto grottesco, la trovata go-
liardica e il messaggio morale. Ma 
sono peccati veniali. Perche il film, 
estremo e vitale, si distacca simpa-
ticamente dalla produzione cor-
rente, complice la notevole prova 
psico-fisica di Paolo Rossi (il Pic
colo) e Sergio Castellitto (il Forte): 
tinti di rosso, ignudi, col sesso in 
formazione, simili a uomini della 
pietra piovuti in un'era post-indu-
striale che li rende infelici ancora 
prima dinascere. 

IL CONVEGNO. Critici e addetti discutono del «piano» 

Gruppo pubblico. 0 private? 
• ROMA. Che fine ha fatto il cine
ma pubblico? Che ne e del •Pia
no*? E quale sara il '96 dei «rinno-
vati» Istituto Luce e Cinecitta? A 
queste domande il Sindacato na-
zionale dei critici cinematografici 
ha dedicate nei giorni scorsi un in-
contro. Titolo Cinema pubblico da 
dove per dove, programma all'in-
segna della par condicio. Introdu-
zione e conclusioni affidate al neo 
presidente Bruno Toni, relazione 
introduttrva del giomalista Franco 
Montini e due comunicazioni a 
confronto. Un «perche sl» di Franco 
Lucchesi, amministrttore delegate 
deil'Ente Cinema, e un «perche no» 
di Nino Russo, del direttivo Anac, 
lassociazione piil radicale nei de-
nunciare inutilita del Piano. 

Peccato che il programmato 
equilibrio sia stato smontato dalla 
mancata presenza di Lucchesi. "Si 
tende a creare una linea di scontro 
volta piO a radicare i contrasti che 
a cercare un terreno di intesa», ha 
scritto in una lettera. Precisando: 
•Tanto piCi inutile oggi che 1'ade-
sione del Govemo al Piano apre 
soltanto uno spazio di dibattito sui 
tempi e modalita, non suite direttri-
ci di fondo». 

Peccato, perche il confronto e'e 
stato con toni, per una volta, ben 
lontani dalia polemica strumenta-
le. Toni ha bollato come «paurosa 
e arrogante» la contumacia di Luc
chesi, ma non ha aperto alcun tiro 
al bersaglio, E la lunga sequenza di 

t 

inteiventi e servita non poco a 
chiarire lo stato delle cose del 
Gruppo pubblico. 

Per esempio, del piano di ristrut-
turazione qualcuno mette in dub-
bio che sia statr approvato nei ter
mini richiesti dalla legge (Raffaele 
Maiello, ultimo amministratore 
della disciolta Cinecitta Internatio
nal). Altri che abbia le caratteristi-
che di un piano vero e proprio, 
non fomendo cifre, tempi e modi 
(Nino Russo). L'antico nodo circa 
il futuro della spa Ente Cinema 
sembra invece allentato. 11 Piano 
ne rilancia esistenza e funzioni, Vi
ta (Pds) e Montini ne ribadiscono 
I'inutilita. II sindacato pero non ne 
parla e i dirigenti intemi al gruppo 
(Francesco Gesualdi) escludono 
che il Tesoro possa controllare so
cieta direttamente operative se 
non riconendo a una holding. Tutti 
(i presenti) auspicano almeno un 
dimagrimento e la riduzione dei 
costi di gestione. 

E la privatizzazione? Fernio re-
stando che proprieta e immobili 
restano pubblici, il Piano prevede, 
con la creazione di Cinecitta servi-
zi, «poco piu che affitto di spazi e 
macchinari* (Piombo della Filis-
Cgil). -Non ci sono pregiudizi, pur-
che entrino soci graditi» (Carlo De
gli Esposti, amministratore attuale 
di Cinwitta), e non un unico part-

net come Cecchi Gori. 
Infine I'edificabilita. Qui il Piano 

ha gia fatto marcia indietro. Non 
piU un «polo multimediale» da co-
struire per circa 500.000 metri cubi, 
ma, alio studio, un altro accordo 
ente-sindacati: restituire al Comu-
ne di Roma il diritto a edificare nel-
1'area, e riottenere gli edifici del 
vecchio Istituto Luce ceduti qual-
che anno fa. Resta da costruire la 
multisala. Ma da quando e'e I'At
lantic di Cecchi Gori sulla via Tu-
scolana, la legge non la rendereb-
be piU possibile. 

Insomma tutto (o quasi) e da 
mettere a punto. Angelo Guglielmi, 
neo presidente e amministratore 
delegato del Luce, ritiene che la 
sua e le altre societa debbano ope-
rare nei rispetto del mercato in 
quanta spa, ma questo nessuno lo 
mette in dubbio. D'altra parte auto-
ri, critici e sindacati sospettano che 
i dirigenti dell'ente vogliano sven-
dere il cinema pubblico alle ragio-
ni del profitto e della tv. E la sfidu-
cia reciproca tra le persone rende 
difficile superare I'impasse. Sareb
be meglio, pensano tutti, misurarsi 
su problemi specifici. Quali i pro-
getti del Luce, quali i privati a Cine
citta, quale il dimagrimento dei
l'Ente, quali i conti, II Sindacato cri
tici promette altri e puntuali conve-
gni. Ai quali, chissa, anche i diri
genti dell'ente diranno la loro. 



Sport in tv 
CALCK): Specials anglo-ilaliana 
TIROAVOLO: 
OCLISMO-.Tirreno Adriatico 
CALCIO:anteprima Coppa Campioni 

Raitre, ore 15.45 
Raitre, ore 16.40 

Italia uno, ore 16.40 
Italia uno, ore 23.40 

PUQILATO. A Las Vegas un match senza storia. «Iron Mike» ritoma campione dei massimi 

Nellalunganotte 
del 5 mondial. 

sfklafradonne 
Erano dnque gH Incontrl valldi 
come campionatlmondlaM nella 
riunkmedl Lee Vega* dl sabato 
notte. Ottra al clou n p p i M m M o 
M i a sfida Bruno-Tyson per II tttoto 
Wbc del mesahril erano da 
aseegnara I tttoll Woe del pail 
madl a pagHa a quoM Ibf tempre 
ownicaladMinMnioBCBaSoltanto 
un Incontro a finite al punfl: la afMa 
dal mkriinoica «Ma dallo 
etatunltonee Michael Carbajalwl 
meeelcane Malchor Cob-Castro 
(queetoWoloeravacaiite).QHalM 
Invaca nana tarmliiatl prima dal 
Nmrte.OrtreaBnmoiinartro 
cainplona # atato datroniiuMot nal 
manl wbalainarlcanoQulncy 
Taylor ha dovuto eadara kifatto per 
totalis none ripreaeal 
connadonale KaKh Holmes. Dagll 
Mill match aano vanull Invece 
tuttecontofmo: nel modi Ibf lo 
atatunttenee Bernard HopWn* ha 
HquMatoH connazionaleJoe Upeey 
par hot alia quarts ripraaa a net 
pagHa Wbc H meaalcana Rlcerdo 
UpecaHaaualS-drreeadeltrtolo 
(a II piu *aceM0» campione dal 
mondo In oartca) ha battuto II 
flllppmo Edtto VHIamw par kot 
atl'ottavo round. Fra gli aKrl match 
dal vowmbiouo pfoaYomma 
aUeetttodel eoHto Don King, anche 
imdkwirttblle Incontro dlboxe 
femmbillni opposte I'amcricona 
Christy Martin a I'lrlandeee DeMra 
Oocarty.L'heapuntataalpuntlla 
prima al termlne dl un Incontro 
motto violento, con tantodtsangue 
tul ring, che ha uttariormanta 
sttuzstolopotemlchesu 
im'mlilativadelgenore. 

• «...Contro il mio amico Tyson, 
to vincerei ai punti...». fi il parere 
del gigantesco Riddick Bowe, cam
pione del mondo dei massimi 
Wbo, cinlum strappata, to scorso 
novembre, al grande Evander Ho-
lylield dopo tre alteme, straordina-
rie battaglie. Mike Tyson, che da 
ragazzo aveva giocato con Riddick 
nelle malfamate strade di Bedford-
Stuyvesant, un quartiere di Brook
lyn, New York, sentito il parere di 
Bowe dalle labbra del suo attuale 
trainer Jay Bright, ha accennato un 
sottile sorriso ironico. 

Mike era appena disceso dal 
ring del Mgrn Grand Hotel di Las 
Vegas, Nevada, dopo il rapido, fol-
gorante trionfo sul britannico 
Prank Bruno che gli ha lasciato la 
sua cinlum mondiale Wbc. Dopo 
le (arse contro Peter Mc Neeley e 
Buster Mathis jr, questo «fight» di-
sputatosi davantl ad una immensa 
folia (presente Intomo al ring e 
lontana In televisions) che ha reso 
ancora piu ricco il suo «boss» e ma
nager Don King, rivaluta Mike Ty
son, anche se non totalmente data 
la brevita dello scontro (due 
round, piO 50 second!). Magari, un 
giomo, Mike Tyson potrebbe misu-
rarsi con I'amlco Riddick Bowe ed 
allora conosceremo la nuova real-

m <The Beast is back», la Bestia e 
tomata. E I'impresario che la porta 
per mano di carrozzone in carroz-
zone gongola sotto alia sua alluci-
nante corona di capelli puntati ver
so il cielo. Mike Tyson e tomato, si 
e ripreso la sua corona di re dei 
massimi («E solo la prima: ora vo-
gllo le altre tre») e Don King, il pro
moter che da trent'anni maneggia 
dollar! a vagoni e lotta per non fini
te in galera, e 1'uomo piO felice del 
mondo. «Mike - ha detto ieri ai pie-
di del ring dell'Mgm di Las Vegas -
e il piu grande pugile di tutti i tem
pi. Anzi, il pifl grande campione di 
tutto to sport. Trovatemene un al-
tro capace di muovere 100 milioni 
di dollar! in una sola serata». 

Cento milioni di dollar! fanno al-
I'lnclrca 160 miliardi di lire, al cam-
bio attuale. Ma forse per una volta 
King, che e bravo a bruciare quat-
trinf quanta Tyson a distruggere i 
suo! aworsari, si e- tenuto persino 
troppo basso. The Beast, la Bestia 
pure addolcita dall'islamismo, ca
pace di accarezzare e baciare Bru
no come fosse stata la futura sposa 
Monica Turner, vale molto di piu. E 

Frank Brum) rmnintuUicerattaccodl Mike Tywn JetlSctieid/Ap 

Tyson si riprende il passato 
Tre round per liqiidare Frank Bruno 
Quattrocentodieci secondi per tomare campio
ne del mondo dei pesi massimi (versione Wbc). 
E accaduto sabato sul ring di Las Vegas dove 
Mike Tyson ha sconfitto Frank Bruno per ko 
tecnico. «.E ora datemi chiunque». 

ta del «King Kong», tomato cam
pione del mondo dei pesi massimi. 

MaMmonlolnvtata? 
Una bella soddisfazione per Mi

ke ed anche, pensiamo, del suo 
amico Riddick che, spesso, e anda-
to a trovarto nella prigione dell'ln-
diana al pari della bella laureata 
Monica Turner che Tyson, dopo la 
vittoria su Bruno, forse in un mo
menta di euforia, ha detto di voter 
sposare presto. 

Quando Mike fece la promessa 
a Monica era dawero felice: il suo 
volto con piccoli baffetti, sino a 
quel momenta concentrate e quasi 
truce, presentd un sorriso radtoso: 
aveva vinto in fretta la sua seconda 

sfida con Prank Bruno diventato 
campione del mondo (il 3 settem-
bre 1995) per aver battuto il rozzo, 
violento, volgare Oliver Mc Call, 
chiamato 'Atomic Bulk per la du-
rezza dei suoi pugni, uno dei quali 
il 22 gennaio 1988 aveva messo ko 
nientemeno che Tyson. 

In quel periodo il «Toro Atami-
co» era to «sparring» di Mike e I'epi-
sodio, da certa stampa e da Don 
King non svelato, ci ha ricordato 
quando il grande Joe Louis, cam
pione del mondo dei massimi, net 
1939 venne messo ko in allena-
mento da "Jersey* Joe Walcott che 
il «Bomber nero», poi, sconfisse in 
due occasion! nel 1947 e I'anno se-
guente. Dopo il ko in allenamento, 

Joe Louis a New York sconfisse in 
quattro tremendi round il corpu-
lento Tony Galento. Invece Mike 
Tyson, dopo la caduta davanti ad 
Oliver Mc Call, in Atlantic City (21 
agosto 1988) inflisse il ko a Larry 
Holmes pure in 4 assalti. 

Non e state un «Wg fight-
In realta quello visto a Las Vegas 

non stato un «big fight» come aveva 
promesso, alia vigilia. Prank Bruno, 
campione del mondo. Lo ricorde-
remo per la sua brevita (410 se
condi in tutto). Prima dello scontro 
Mike Tyson (kg. 99,660) ci appar-
ve serio, concentrato, pronto alia 
ibattaglia della sua vita». Al contra-
rio Frank Bruno (kg. 111,900) di-
mostrava tutti i suoi 35 anni su un 
viso calmo ma segnato dai 44 
«match» sostenuti con 40 vittorie 
(38 per ko) e quattro sconfitte per 
ko.: contro James «Bonecrushen> 
Smith, statunitense, nella Wembley 
Arena di Londra (1984) all'ultimo 
minuto del 10° assalto. Poi arrivd il 
ko, nell'undicesima ripresa, sem-
pre a Londra (1986) subito da 
Tim «Terribile» Whiterspoon, altro 
americano, per il mondiale dei 
massimi. Quindi ecco il ko tecnico, 
nel 5° round, a Las Vegas da Mike 
Tyson per il mondiale; infine il ko 
tecnico, a Cardiff (1993) davanti a 

Lennox Lewis, il londinese del 
West Ham allora campione del 
mondo Wbc e, da dilettante, a Seul 
(1988), medaglia d'orodei super-
massimi dopo il ko, nel secondo 
round, inflitto a Riddick Bowe. 

Per Prank Bruno i ko subiti, oltre 
il suo volto cosi segnato, facevano 
pensare che avesse poche possibi-
lita contro un Mike Tyson probabil-
mente migliorato e determinato. Al 
suono del gong, 6 incominciato 
uno scontro pieno di trattenute, il 
primo round termina con una brul-
ta ferita riportata da Frank Bruno 
alia areata sinistra: i tre minuti era-
no stati virtualmente alia pari. Nella 
seconda ripresa, le trattenute con-
tinuano, il famoso arbitro Mills La
ne (al suo 87° mondiale) richiama 
Bruno per scorrettezze. Di conse-
guenza, la ripresa virtualmente alia 
pari, va a Tyson. 

L'erroredl Bruno 
All'inizio della terza ripresa, for

se scoraggiato, Bruno commette 
un errore sbagliando un destro: 
nella sua guardia appare una falla 
vasta quanta quella subita, a prua, 
dal traghetto «Caralis» della Tirre-
nia finito per motivi misteriosi, for
se assurdi, sugli scogli dell'isola 
Serpentara, a meno di trenta miglia 

da Cagliari. Se sul traghetto fu una 
notte di terrore, il medesimo terro-
re deve aver paralizzato Frank Bru
no subito aggredito con ferocia da 
Mike Tyson che ha sparato possen-
ti sinistri e destri finalmente precisi. 
Un "Uppercut» destro finiva per 
scaraventare Frank Bruno contro le 
funi: il veterano sedeva su una cor-
da mentre Mike colpiva sempre 
liuche I'arbitro Mills Lane, saggia-
mente, mise fine ad un possibile 
pericoioso massacro decretando 
la vittoria di Mike Tyson per ko tec
nico che cosi diventa di nuovo 
campione imitando grandi assi del 
passato e del presente come Floyd 
Patterson, Joe Frazicr, Larry Hol
mes, Evander Hotyfield, Riddick 
Bowe, I'etemo George «Big» Fore
man e, si capisce, Cassius Clay che 
perse la cintum mondiale e la recu
peret tre volte. 

Pur essendo impreciso con il de
stro, Mike Tyson e molto migliorato 
dopo le farse contro Peter Mc Nee
ley e Buster Mathis jr. Questa im-
pressione deve essere confermata 
quando si misurera con il sudafri-
cano Francois Botha (Ibf), con 
Bruce Seldon (Wba) e Riddick Bo
we (Wbo) che sono gli attuali 
campioni in carica oppure contro 
I'ex campione Lennox Lewis. Ve-
dremo. 

E ricominciato un business miliardario. Murdoch ha inaugurato la sua pay-per-view proprio con l'incontro di sabato 

E ora lo aspetta un ring dentro al Colosseo 
STEFANO parrnucci 

di pid ha prodotto, nell'incredibile 
notte di pugni che ci siamo appe
na lasciati alle spalle. 1 centoses-
santa miliardi di King sono stati pifl 
o i ;eno il fatturato della Showtime 
Television, la potente cable-tv che 
si 4 aggiudicata i diritti del ritomo 
di Tyson gia all'indomani della sua 
scarcerazione. Milioni di statuni-
tensi hanno trascorso il week-end 
incollati davanti al televisore, la 
plastic card inserita nel decoder 
necessario a captare la trasmissio-
ne del piO spettacolare dei match 
di Tyson II. 

Altri milioni di teleutenti. in ogni 
continente, hanno seguito la diret-
ta le varie differite dell'incontro at-
traverso le pay-per-view dei loro 
paesi. Ed a proposito di pay-per-
view, il magnate Murdoch ha pen-
sato bene di lanciare la sua nuova 
«creatura» televisiva europea pro
prio con la sfida di Las Vegas. Oltre 
sei milioni di spettatori si sono sin-
tonizzati a Las Vegas, sfruttando la 
tivO a circuito chiuso attivata per 
I'occasione (altri 12 miliardi d'in-

casso): chi non e riuscito ad acqui-
stare uno dei quindicimila biglietti 
in vendita per I'arena dell'Mgm si e 
incollato al video in una delle 
90mila stanze d'albergo della citta-
Lunapark del Nevada dove era tut
to esaurito da giomi. 

Un mare di denaro attomo al Fe-
nomeno puntualmente resuscitato 
per il grande evento. Iron Mike ha 
archiviato la pratica a modo suo, 
dimostrando che la religione isla-
mica ne ha stemperalo gli atteggia-
menti, non la potenza devastatrice. 
Muhammad Sideeq, l'insegnante 
di matematica e leader della co-
inunita musulmana di Indianapo
lis che lo ha spinto verso la conver-
sione, ha commentate il nuovo 
trionfo con un sorriso: «Dicevano 
che Mike aveva, alia vigilia, un'aria 
da funerale. Logico: stava appunto 
preparando quella del suo awersa-
rio». 

The Beast is back, dunque. La 
Bestia 4 tomata riproponendosi 
con i contenuti pifl can al cuore 
per niente tenero di Don King. Ty-

L'arMtro 
deHlncontro 
aballbracdo 
dnyton 

son era e resta la gailina dalle uova 
d'oro, la straordinaria leva per sol-
levare d'un cclpo il mondo asfitti-
co del boxing mondiale, il legal kil
ler, l'assassino legalizzato che evo-
ca gli istinti primordiali, che suscita 
orrore e attrazione, che scatena 
emozioni di intensita indescrivibi-
le. II business-Tyson, rilanciato in 
forma cosi convincente, schiude 
ora nuovi faraonici orizzonti ai suoi 
fortunati gestori. L'esclusiva della 
Showtime tv, 250 milioni di dollari 
per i tre match del rientro (100 li 
ha intascati Tyson, 100 Don King, 
50 sono stati destinati alia costru-
zione di un casino su un battelto 
che navighera a Cleveland, sul 
Cuyahoga River), i ormai agli 
sgocciou. Le pay-per-view di tutto il 
mondo, il citato Murdoch in testa, 
sono pronte a svenarsi pur di ga-
rantirsi i diritti per le prossime sfide. 
Che sono del resto gia golosamen-
te delineate, secondo il rigoroso 
programma (non a caso la sfida a 
Bruno, campione Wbc, era stata 
etichettata «Tyson, Part One», Ty
son prima parte) che vuole la riu-
nificazione delle corone mondiali 
dei massimi nel giro di un anno. 

EUROPEO 

Belcastro 
conserva 
il titolo 
aa Difendendovittoriosamente. al 
termine di un match durissimo, il 
titolo europeo dei supergalto, Vin-
cenzo Belcastro, un calabrese di 35 
anni trapiantato da tempo a Pavia, 
ha iscritto il suo nome nell'albo d' 
oro della boxe nazionale. Col sof-
ferto pareggio (un giudice ha data 
un punto di vantaggio alto sfidante. 
un altro ne ha data due all'italiano 
e il terzo ha data verdetto pari) 
con il francese Poilblan, un awer-
sario che non gli ha data tregua fi-
no al gong finale, Belcastro ha in-
fatti battuto il primato di Duilto Loi, 
che era salito per 15 volte su un 
ring per un titolo europeo.L'incon-
tro & stato molto combattuto, con 
to sfidante che ha accumulate un 
piccolo vantaggio nella fase inizia-
le, e il campione che si e ripreso in 
quella centrale. Dalla sesta all' ot-
tava ripresa, Belcastro ha piu volte 
costretto il francese sulla difensiva 
aggiudicandosi in maniera netta le 
riprese. Quando sembrava che il 
calabrese potesse portare tranquil-
lamente in porto la difesa del titolo 
con una vittoria, se non netta, ab-
bastanza limpida. e'e stata la sor-
presa: all'undicesimo round Poil
blan in uno scambio a corta di-
stanza 6 riuscito, approiittando di 
una distrazione dell'italiano, a col-
pire Belcastro con un destro al vol
te che I'ha mandate al tappeto. II 
campione si 6 subito rialzato ma e 
stato contate dall'arbitro. Nell'ulti-
ma ripresa Belcastro e riuscito a 
contenere la foga del rivale e il pa
reggio finale 6 risultato sostanzial-
mente giusto. «£ stata molto dura -
ha poi dichiarato Belcastro - . Nes-
sunoj to per primo, siaspetlava 
che Poilblan fosse un awersario 
cosi difficile. Tutti mi avevano ras-
sicurato, dicendo che non avrei in-
contrato grosse difficolta a superar-
lo. Invece questo francese si e di-
mostrato dawero capace e ostico. 
Un pretendente al titolo molto pe
ricoioso: fortunatamente mi ero 
preparate al meglio». «ll francese -
ha proseguito it campione d'Euro-
pa - si e comportato a volte in ma
niera scorretta. Venfva avanti con 
la testa e mi creava non pochi pro-
blemi Forse I'arbitro avrebbe do
vuto richiamario, lui e stato molto 
furbo nel non farsi pescare mai in 
fallo. Ma non ho mai avuto il timo-
re di non potercela fare. II momen-
to dawero critico e stato all'undi-
cesima ripresa, quando sono stato 
contate: solo a quel punto ho pen-
sate che potesse trattarsi di un epi
sodic capace di influenzare il ver
detto finale. Per fortuna mi sono ri
preso bene". Ora Belcastro pensa 
ad una nuova difesa del suo titolo. 
Dovrebbe trattarsi di un incontro 
(1'awers^rio e ancora indefinite) 
da tenersi a fine maggio-inizio giu-
gno nella sua Pavia, proprio nella 
centrale piazza della Vittoria. 

Attomo a meta luglio dovrebbe 
toccare a Lennox Lewis (Wba), 
quindi a Francois Botha (Ibf) e a 
Riddick Bowe (Wbo). Atre tre sfi
de multimiliardarie, per un busi
ness che non portera nelle tasche 
di Tyson meno di 150 miliardi e in-
neschera un giro, tra interessi tele-
visivi e indotto, almeno quattro vol
te superiore. Don King, per cele-
brare lo straordinario evento di Ty
son nuovamente tiranno della bo
xe, ha in mente un progetto gran-
dioso: un match a Roma, 
all'intemo del Colosseo, in mezzi 
ad una riunione tutta di pesi massi
mi. Una notte dei giganti che sa-
rebbe seguita - neanche a dirlo a 
pagamento - in ogni angolo del 
mondo. 

The Beast is back, con tutto il 
suo irripetibile fascino. Un anno fa, 
all'alba del 25 marzo 1995, lascian-
do il carcere di Plainfield dopo 
1095 giomi, Mike Tyson incasso la 
paga prevista per i detenuti: 711,75 
dollari, 65 cent al giomo. Ieri a Las 
Vegas, gli sono bastati 7 minuti 
scarsi per portarsi a casa 48 miliar
di. 

t \ « \ \ 



SERIE c /2 . Nel giomo dello sciopero, occhi puntati sul match clou con il Frosinone 

Giulianova, il caldo 
si e fermato qui... 
Stavolta non fe il «Meazza» il centra del calcio. 
Lo sciopero di Vialli & co. ha reso Giulianova-
Frostoone, serie 0 2 , il match clou della dome-
nica. Un'occasione d'oro per i 22 in campo, tra 
sogni nel cassetto e tifosi ai balconi... 

PAINOSTBOINVIATO 

Ml OIUUANOVA (Teramo), L'om-
belico del mondo in questastrana 
domenica del primo ve» sciopero 
del calciatori si (rova al (Rubens 
Fadini», il vecchio stadio di Giulia
nova, venti chilometri da Teramo, 
duecento da Roma, died metri dal 
mare Adriatico, ventitremila abi-
tanti, un sindaco (Cameli) vice-
primatio chirurgo, una giunta di 
centrodestra, trentarre stabilirnenti 
balneari e cinque campeggi. L'om-
belieo del mondo; campionato di 
C2, glrone C, partita Giulianova-
Frosinone, la seconda contro la 
prima, e vale mezza promozione, e 
vale I'occasione della vita per chi e 
eroe per un giomo. Cinquemila 
spetlatori, come dire quasi un 
quarto di citta alio stadio, record 
sliorato (80 mlllonl); e poi il resto, 
che § I'occhio deila* Domenica 
Sportiva, e cinquanta giornalisti 
nella tribunetta stampa inventata 
per questa strana domenica, e i di-
rettori sportivi di societa di A e B. 
vlsto uno dei decani del talent 
scout italiani, Pierone Aggradi, 
diessedelPadova. 

II «Rubens Fadini* e come un 
vecchio sttOnrun po' steoco che 
ha vagabondato per 1 team' di peri-
(eria, ma poi nella grande comme-

> dla si ammalano tutte te star e allo-
' ra-stene il suo momenta. Recita,sil 

,iFadlni», alia sua maniera. La gente* 
e plgiata. Oltre la curva, desolate e 
solltaria (sul versante opposto ci 
sono gli spogliatoi), si allungano 
due casegglati. Ai plan! superior! la 
gente si affaccia ai due balconi. A 
sinistra, solo uomlni; a destra, solo 
donne, e chissa che cosa pensa 
quella slgnora anziana, con 11 faz-
zolettone aggrovigllato sulla sua te
sta. Lo sa che davantl a lei c'e1'om-
bellco del mondo? 

Lo sanno, e recitano a soggetto, 
1 giocatori delle due squadre. En-
trano in campo accompagnati dal
le note di fWe are the champions-, 
e I Hfojl del Frosinone, un mlglialo, 
sventolano lo Stdaciotie dell'orgo-

glio: «La serie A? Signore e signon 
siamo noi, la capolistan. Proprio ve
to, perehfi anche scritte e stnscioni 
beceri ricordano la serie A. Come 
quel «Vermi» che i ciociari svento
lano per insultare i giuliesi, o come 
quel «Frosinone merda» che parte 
come risposta. Ma c'e anche un 
po' di fantasia, come quel gruppo 
di ultra che si chiama «Fronte del 
poitoii, Ci fa venire in mente per un 
attimo Marlon Brando ed & un bel 
pensare. 

Gran partita, una sciccheria per 
la C2. Finisce 2-2, ed 6 giusto cosl, 
dopo tanto mulinar di gambe. Due 
go! per tempo, Fantini al 10' per il 
Frosinone; pareggio di Di Vincen-
zo al 28'; Frosinone ancora avanti 
al 46', con Fantini, e 2-2 finale di Di 
Vincenzo al 74'. Una bella partita. 
Molta voglia di vincere, di darsele, 
e lo capisci quando il Frosinone 
\iaggia sul 2-1 e I'allenatore dei 
ciociari, Albertino Marl, giocatore 
della Lazio anni Sessanta, butta 
nella mischla Rebesco, un attac-
cante, al posto di Russo, che e un 
altro attaccante. Ma poi pareggia il 
Giulianova, su un rjgore che non 
c'6, ma c'e gloria anche per 1'arbi-
tro, il signor Pin di Conegliano Ve-
neto, che all'uscita da campo si 
becca la sua razione di gloria con 

, Tioterjfistasotto le telecamere della 
uDoraenica Spoitiva». 

•Sapevamo che era la nostra oc-
casione e gli abbiamo dato sotto», 
dice Danilo Di Vincenzo, il bomber 
del Giulianova, un ragazzo roma-
no di 28 anni, tredici gol in cam
pionato. Sessanta milioni di stipen
d s all'anno, che fanno cinque al 
mese, poco piu di mezza giomata 
lavorativa di Gianluca Vialli, che ne 
guadagna otto ognl ventiquattro 
ore, che 6 stato il grande leader di 
questo sciopero e che hanno nbat-
tezzato Robin Hood. Sostiene Di 
Vincenzo: «Vialli 6 stato bravo per 
due motivi: perche questo sciope
ro e giusto e perche ha permesso 

alia C2 di essere in vetrina per un 
giomo. Spero che I'ltalia si sia ac-
corta che c'e del buon calcio an
che in C2 e che non e giusto taglia-
re questo campionato come vo-
gliono fare in Federazione. Vi ren-
dete conto: cinquantaquattro 
squadre in matora e centinaia di 
giocatori a spasso?.. Sostiene Bran-
dani, centrocampista del Frosino
ne, due anni fa al Pisa, in B, e tre 
mesi di disoccupazione nell'estate 
1994 quando fall! la societa pisana: 
"Vialli avra anche scioperato per 
tutelare i suoi interessi, ma intanto 
questa giomata ha portato acqua 
al nostro mulino. lo sono uno for
tunate, perche mi ero trovato da 
un giomo all altro senza lavoro e 
dopo tie mesi sono tomato in pista 
a Frosinone, ma altri non ce l'han-
no fatta e queste, invece, sono 
brutte storie. Mi e andata bene, ri-
peto, anche se ancora devono pa-
garmi gli ultimi quattro mesi di sti-
pendioaPJsa*. 

L'ombelico del mondo verso se
ra e come Un teatro errante. Spen-
gono le luci, tacciono le voci e si ri-
parte Giulianova ringrazia. Un so
lo giomo, ma e stato bello. 

ZAPPING. Basket, ciclismo e boxe... 

Ma lo sport in tv 
non ha scioperato 
Una domenica in tv senza il campionato di cal
cio, chiuso per sciopero. Sono mancate le con-
suete «chiacchiere», ma non e mancato lo 
sport: ciclismo, basket, rugby... Ma forse e sta-
ta un'occasione sprecata... 

Mtehato Dt Ftudh, centracampitDi <M Qhriamn FotoGuerlnSportlvo 

LEPAGELLE 

Qrilll 6: si nprende dopo la magra di sette giomi prima 
nel derby con 11 Teramo (beccd un gol da 35 me-
tn). Imparabili i due gol di Fantini 

Rotone 5: cicca, manco fosse in pamxchia, in occa-
sione della prima rele del Frosinone. Dalla sua par
te arriva anche il secondo gol dei ciocian. Dal 67' 
Aeamporaw, 

Parid 6: grande impegno, ma si vetle poco. 
Rufflnl 6: bucaniere dei campi di calcio. Ha 35 anni, 

ha giocato diversi campionati in B (Triestina e Pa-
dova), ha esperienza da venders. 

CMonna 6: fisico bestiale, tecnica grezza. 
PugMtopo 5,5: nome curioso, calcio mediocre. 
Pincilr.HI 7: un palo e tanta birra in corpo, Quando 

parte, fa vedere le streghe ai difensori del Frosino
ne. La calvizie inganna: ha solo 24 anni. Merita 
qualcosa di piu della serie C2. 

Da Fawtta 6; cone e lolta assai, ma non compie cose 
memorabili, 

01 Vbteanzq 7: di testa e un satanasso Ci sa fare an
che con i piedi, £ un vagabondo del calcio TArez-
zo, Cairarese, Pavia, Pistoiese, Cosenza in B, Taran-
to, L'Aquila) che potrebbe fimre al Pescara. 

lo Pinto 7: romano (prodotto del vivaio della Pro Cal
cio) di buone quanta. Giocatore di classe Peccato 
quel palo. 

AldovramH 5,5: si conquista il rigors Dal 77' Farrattl 
av. OSB 

• 6: la presa non e il suo forte, ma ha grandi n-
i. Batlulo da un gol imparabile e da un ngore. 

La|atl 5.5: il suo cartellino appartiene per meta al Pa-
aova. Non convince: dalla sua parte Lo Pinto fa un 
hgurone. 
fagllnl 6: anima rissaiola, ma gran carattere. Alia 
line, e il migliore della difesa ciociara. 
iat.HI 5: lento e approssimativo. Purtroppo al cen
tre il Frosinone sconta I'assenza di Cipriani (squali-
hcato) e Sabatelli lo fa rimpiangere. 

Promuttco 6: gioca alia Paulo Sousa, ma con ritmi piu 
lenli. Tocca il pailone di prima, ma e poco dinami-
co 

Sottana 5,5: buone cose, ma anche tocchi approssi-
mativi. 

Fantini 7: due splendide red, soprattiitto la seconda, 
quando salta clue difensori del Giulianova e lira una 
legnata in diagonale. Giocatore inteissate. 

Brsndanl 6: non ha grande tecnica, pur avendo alle 
spalle decine di partite in serie B, eppero corre sen
za sosta ed e utilissimo tatticamente. Dal 64'"™—• 

PMosI 6s attaccante di gran peso, bravissimo nel gioco 
aereo. Tira poco e altera si capisce perche in cam
pionato abbia segnato finora solo sei gol. 

Partottl 7: giocatore di categoria superiors (ex-Cese-
na e Venezia in serie B). Gioca di prima ea £ essen-
ziale. 

Ruaso S: deludente. Dal 60' Robasco av. 
X3SB 

m Una domenica senza il cam
pionato di calcio in tv. Insolita. An
che noiosa? Beh, dipende dai gusti, 
oyviamente. Di certo non e stata 
una domenica senza sport. Perche 
le tv - pubbliche e private - hanno 
bombardato lo stesso con ordigni 
a base di competizioni di varia na-
tura, nonostante fossero saltate al-
cune trasmissioni. Inevitable Ma 
la dose domenicale di sport, sia 
pure meno forte del solito, e stata 
somministrata ai teleutenti, per at-
tenuare gli effetrj di eventuali crisi 
di astinenza. E i faccioni di alcuni 
personaggi inventati dalla tv del 
Calcio ce li siamo dovuti sorbite 
ugualmente. Magari per sentirli 
parlare di vocazione religiosa, an-
ziche dei gol di Beppe Signori. Co
me ha fatto ieri pomeriggio la la-
ziale Suor Paola: lei, con Quelli che 
il calcio... rimasto al palo, ha fatto 
un'apparizione a Domenica In, 
pariando poco di calcio, molto di 
altre cose (anche interessanti). 
Negli stessi studi e'era Giampiero 
Galeazzi: lui, senza calcio, ha tenu-
to la scena goffamente, facendo un 
po' da spalla a Mara Venier, un po' 
a Giucas Casella. Dando I'impres-
sione di essere capitato da quelle 
parti per caso. Incovenienti da 
sciopero. 

Basket, golf, ciclismo, boxe, rug
by, salto con gli sci: questi ed altri 
ancora i surrogati proposti dalle 
varie tv, anche se un po' di calcio e 
riuscito a passare attraverso ii Altro 
dello sciopero. Buon per il Genoa, 
la cui victoria ottenuta ieri nel tor-
neo angloitaliano (5-2 contro il 
Port Vale a Wembley) sarebbe 
passata inosservata o quasi, in una 
giomata «normale»; ma con la serie 
A in sciopero, la finale di quel tn> 
feo da sempre snobbato da tutti e 
diventata il piatto forte della pro-
grammazione sportiva in tv di ieri, 
e andata in diretta su RaiTre al po
sto di Quelli che il calcio... A parte 
qualche parentesi per presentare i 
risultati di C2, il pailone andato in 

tv e quello estero1 un po' di calcio 
spagnolo, qualcosa di calcio ingle-
se. Di football italiano, giusto qual
che piccolo ritaglio: perche in sera-
ta Telemontecarlo non ha rinun-
ciato a Galagola, mentre RaiTre ha 
mandato in onda // Pmcesso del lu-
nedt. in entrambe le trasmissioni 
s'e per parlato dello sciopero Da 
Alba Parietti e'era come ospite 
Jean Mate Bosnian... curioso, no? 
Parte delle rivendicazioni che han
no causato il blocco del calcio so
no dovute all'azione giudiziaria 
portata avanti proprio dal giocato
re belga. E nella stessa giomata, 
lui, Bosnian, si e materializzato ne
gli italici studi tv. 

Pifl che le immagini, con la mes-
sa in onda di tanto sport fuorche il 
calcio, sono mancate le chiacchie-
re che ogni domenica involucrano 
le immagini. Peresempio le intervi-
ste a caldo di Stadio Sprint, condite 
dagli interventi degli <opinionisti». 
Sono mancate le recriminazioni di 
chi s'e sentito derubato dall'aibitro 
o daU'aita squadra; sono mancate 
le dediche dei goleadordomenica-
li al mister che mi ha sempre dato 
fiducia, anche nei mornenti diffici-
li>; sono mancate le telerisse sulle 
scelte sbagliate di questo o quel-
rallenatore o sulla «pippata» di ti-
zio o di caio; e sono mancate - per 
fortuna - le consuete scene dome-
nicali di botte sugli spalti e di guer-
riglia ultra. 

Tanto sport comunque 6 andato 
in onda. Fasi della Tureno-Adriati-
co e della Pangi-Nizza di ciclismo, 
immagini dell'incontro di boxe di 
Tyson contro Bruno, partite di bas
ket (italiano ed anche Nba), qual-
cosina del Cinque Nazioni di rug
by, tomec di Dubai di golf.. Ma in 
maniera caotica. Per riempire gli 
spazi vuoti. Sarebbe potuta essere 
una domenica per scoprire nuovt 
sport, per aprire delle fimestre su 
realta abitualmente sacrificate dal 
calcio, magari per parlare di sport 
perdisabili E invece no 

Pamggia il Lumezzane, vittoria numero 15 del Treviso. E il Livomo tiene il passo 

La Torres cede il passo al Novara 
• In sciopero il calcio professio-
nisWco, S)no Invece tornati sul 
campi di calcio, come ognl dome
nica I calciatori semi-professionlsti 
della C2, Una giomata contrasse-
gnata da alcuni important! incontri 
In vista del passaggio di categoria o 
della partecipazione ai play-off. 

Nei glrone A match clou quello 
che tia vlsto contrapposti la Tones 
e II Novara, due delle tre squadre 
che seguono la capolista Lumez
zane. L'ha spuntata il Novara che 
pur con molte assenze tra le sue fi
le e riuscito ad avere la meglio sul 

campo degli awersan, Uno a zero 
il risultato finale e peri piemontesi 
due punti recuperati sul Lumezza
ne che e stato fermato sullo zero a 
zero dai padroni di casa del Valda-
gno. 1 quattro punti di distacco dal
la prima in classifica il Novara li 
condhade con la Pro Patria che 
non ha dovuto fatlcare troppo per 
avere ragione del fanalino di coda 
Palazzolo. destinato apparente-
mente ad ulleriore passaggio di ca
tegoria in basso, dopo aver abban-
donato lo scoiso anno la CI. Tra le 
squadre in oddre di play off va se-

gnalata la sconfitta per 4 a 1 del 
Leccoacasadell'Olbia. 

Nel secondo girone prosegue 
marrestabile il cammino del Trevi
so che ieri ha regolato con un pe-
rentorio tre a zero il Ponsacco, 
mantenendo cos! i sette punti di di
stacco che la dividono dalla secon
da. I be gol di ien confermano, nel 
Treviso, la squadra che ha il mi-
glior attacco dalla serie A alia C2 e 
che ha collezionato piu vittorie 
(15). Bene anche il Livomo che 
quest'anno sta disputando un'otti-
ma stagione e potrebbe regalare la 
tanto attesa promozione al nume-
roso pubblico che domenicalmen-

RISULTATI ECLASSIFICHE 

MtULTATI: Cr.m«p.rgo-V«rm. 0-
1; Ltgn«no-Templo 0-1; Olbl«-Locco 
4-1; P«vl«-Alz«no 0-0; Pro V.rc.111 Cli-
tadclla 1-1: Pro Patrla-Paluzolo 2-0; 
3olMatn.-Qipltal.tto 1-0; Torros-
Novara 0-1; Valdigno-l.um.uan. 0-0 
e U M t n C A ! Lum«zan. 51; No
vara « Pro Patria 47; Torres 44: Wcco 
41; Alz.no a Vans. 40; Solblit. 36: 
Olblaa*; Clttadell«, Pro V.rc.111 a Pa
via 31; T.mplo 30; Valdagno 28; Cra-
rnaporgo 25; Legmno 21; Otpltal. 20; 
PalazzalolS, 
MQ9MM0 1WNO I 4 / I / N ; 
Alzano-Olbla: Clttadella-Valdagno; 
Loooo-SolWat.se: Um«zzan«-Pro-
patria; Nov«r«-Pro Veroolll: Patazzo-
lo-Cremap.; Tsmplo-Torret; Ospiia-
lolto-Legnano; Varoaa-Pavla 

aiHONEB 
RISULTATI: Centese-Forll 0-4; Fer-
mana-B. Lugo 2-0, Llvorno-Fano 3-1, 
Pontodera-Ternana 0-0; Sandona-
Imola 6-0; Trlestina-Qlorgioim 2-2, 
Tr.vl»o-Pon8aooo 3-0, Via P.aaro-
C.clna8-1;Tolentlno-RlmlniO-1 
C1ASMFICA: Travlso 54; Llvorno 
47; Ternana e Triestina 43, Vis Pesa-
ro e Fermana 40; Qiorgione, Sandona 
e Rimini 36; Ponsacco 33, Forll 32: Fa-
no 9 Imola 29, rolentlno 27, B Lugo 
25,Cscina19, Centese9 
PROMIMO TURNO 84/3/95: 
Baracca-Sandona, Cecina-Pontede-
ra; Centese-Fermana, Fano-Tarnana; 
Forll-Vis PeBaro: Imola-Trleatlna, 
Ponsacoo-Livorno;Qlorglane-Rlmlnl, 
Tolentlno-Trevlso 

t 

amoNEC 
RISULTATI: Avezzano-Matera 1-4, 
Battlp.-Benevento 2-0, Blscegile-Tra-
nl 1-0; Castrovlll.-Astroa 1-1, Catanza-
ro-Albanova 1-0; Fasano-Catanla 2-1, 
Froalnone-Maraala 0-0; Toramo-Qiu-
lanova 1-0; Vlterbese-Taranto 1-0 
CLASSIFICA: Frosinone SO; Giulia
nova 49: Avezzano 44; Albanova 41, 
Vlterbese 40; Malera e Batllp. 37, Ca-
strovlllarl 36, Benevenlo 35; Catanza-
ro, Teramo e Catania 34; Blaceglle 32, 
Taranto 31; Astrea 29; Fasano 27, 
Marsala 2l:Tranl 12. 
PROSSIMO TURNO 2 4 / 3 / N : 
Astrea-Matera; Avezzano-Beneven-
to, Battlpagllese-Marsala, Bisceglle-
Albanova, Castrovlllarl-Tranl; Catan-
zaro-Fasano; Froalnone-Catania; Te-
ramo-Taranto;Vlterbese-Qlullanova 

te affolla lo stadio della citta por-
tuale toscana. Ieri si e sbarazzato 
del Fano per tre a uno, conferman-
do la seconda posizione solitaria 
dopo I'imprendibile Treviso. A se-
guire Triestina e Ternana. La prima 
ha pareggiato due a due in casa 
con il Gioigione, mentre la Terna
na ha impattato zero a zero sul 
campo del Pontedera. In zona play 
off anche Fermana e Vis Pesaro. I 
maichigiani hanno regolato due a 
zero il Baracca Lugo, mentre i cugi-
m del Vis Pesaro hanno travolto 
per otto a uno i malcapitati gioca-
ton del Cecina. Ultima con solo no-
ve punti la Centese, strapazzata in 
casa dal Forli per quattro a zero. 

Nel girone C 1'incontro piu im-
portante di tutta la giomata tra Giu
lianova e Frosinone, di cui diamo 
conto sopra. Classifica pressoche 
invariata, con l'Avezzano, ospite 
dell'ultima in classifica Trani, inca-
pace di andare oltre 1'uno a uno. II 
Trani saluta dunque con un risulta
to posilivo il cambio di allenatore, 
dopo I'esonero di Delia Bianchina 
e I'affido temporaneo della squa
dra al duo Bosani-Dalla Buona. Per 
la zona play off bella prova della 
Viterbese che ha superato in tra-
sferta per due a zero i pari punti del 
Matera, awicinando l'Albanova 
fermato in casa sullo zero a zero 
dal Teramo Ottimo il nsultato del
la Battipagliese che ha espropnato 
il campo del Taranto per uno a ze
ro 1 pugliesi si ritrovano ora in zo
na play out, grazie anche al pareg
gio a reti inviolate del Bisceglie sul 
terreno del Marsala. 
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TORNEO ANGLO-ITALIANO. Netto successo dei liguri, tre volte a segno con Ruotolo 

Genoa in trionfo 
nel mitico Wembley 
5 gol al Port Vale 
PORTVALE-GINOA 2.5 
KMIT VALB: Musslewhlte, Hill, Stokes (36' Walker), Aspm, Griffiths, 
McCarthy, Bogie, Porter, Foyle, Glover (59' Naylor), Guppy (86' Tal
bot). All: Rudge 
OfNOA: Paatine (74' Spagnulo), Delli Carrl, Nicola (SO' Van'tSchlp), 
Ruotolo, Galante, Cavallo, Magpni, Bortolazzi, Montella, Onorati (46' 
Torrente), Nappl. All: Salvemlnl 
AMITBO:Koho(Fin) 
P)|!TI: 12' Ruotolo, 21' Galante, 39' Montella, 53' e 56' Ruotolo, 68' e 
82'Foyle. 
NOTE: Cielo sereno, giornata prlmaverlle, terreno In ottime condizio-
nl, Angoll: 10-3 per II Port Vale. Spettatorl: 12.388. Ammomtl: Borto
lazzi, Magonl, Nappl, Aspin, Naylor e Foyle. 

• Nella domenica calcistica che 
passera alia storia per le decine di 
stadi italiani, solitamente aperti, 
Che sono rimasti chiusi, ce n'e uno 
Inglese, j | piO famoso, di solito 
chiuso, che ieri invece ha aperto i 
suol noblli cancelli. Si chiama The 
Empire Stadium ma tutti lo cono-
scono per la zona di Londra che lo 
osplta: Wembley, £ il templo del 
calclo europeo ed 6 qui che, una 
volta all'anno, si organizza la finale 
del trofeo anglo-italiano, il tomeo 
che melte di fronts le migliori 8 
squadre della serie B italiana con 
le otto formazlonl pia forti della Se-
conda Divisione inglese, Sia chia-
ro, solo I'atto finale merits tanta at-
tentlone, Per il resfo il tomeo - dai 
turnl ellminatori di settembre alle 
semifinal! di febbraio - si svolge 
nella piu complete indlfferenza di 
tv, stampa e tifwF, Moltl tecnici non 
to dicono apertamente ma lo pen-
sanoi deiranglo-itallano che li co-
stringe a mettere in campo una for-
mazione anche il mercoledl maga-
rl nei momenli delicati per (a squa-
dra, Con una serie B sempre diffici
le da Interpretare, con il rischio di 
Infortunl sul campo o di risse stile 
Far West negll spogliatoi, loro fa-
rebbero volenlieri a meno, Ma 1'e-
pilogo del tomeo ha un fascino 
unico perche offre a due formazio-
nl di seconds fascia (anche se per 
il Genoa ya fatto un dlscorso a par
te) I'opportunlta di impadronirsi 
per un giomo dello scenario da 
ieggenda di Wembley e di glocarsi 

TOTIP 

Un solo 14 
fa vincere 
4 miliardi 
• ROMA. Un superfortunato gio-
catore torinese ha centrato il «14» 
del Totipt Intascando il superbo 
premto di U 4.005,950.000 in palio, 
La vinclta, record assoluto del con-
corso, e stata ottenuta nel Bar Cre-
merla Umbetlo di Angelo Ram-
pantl a Torino, corso Moncalieri 
33. II vincltore ha giocato un slste-
ma integrate da 576 colonne 
(460.800 lire) e oltre a un «14» ha 
reafaato anche un «12», died «11» 
e quarantre «10» per una vincita to-
tafedlL. 4,070,502.000. 

E stata la domenica dei record 
per il Totlp, il solo concorso prono-
Sttcl glocabile nella settimana dello 
sciopero del calcio. Sono stati sta-
bllitl tre nuovi record: montepreml, 
numero di colonne glocate e pre-
mio finale. II montepreml 6 stato di 
9,159.188,357 lire (6,870.984,103 
plo 2,288.204,254 di riporto jack
pot dalla settimana precedente), 11 
montepreml di Ieri, scaturito sol-
tanto dalle colonne raccolte in set
timana, senza riporti di jackpot da 
concorsi precedenti, supera quello 
del 5 febbraio 1995 (la giornata 
senza sport proclamata dai Coni 
dopo I'uccisione del tifoso genoa-
no Spagnolo) che era stato di 
4,181.970.200 lire. In quella occa-
slone, grazie al costo di 800 lire a 
colonna, bastarono 15,094.096 co
lonne per raggiungere il primato. 
Nel concorso n. 11 di ieri il numero 
di colonne giocate e stato d! 
24.799,625 che ha frantumato il re
cord precedente che era di 
22,977.114 colonne (montepremi 
dl 4.034,105,460 lire) e risaliva a 
noveannlfa, 

I « 

la partita piu importante della sta-
gione. II tutto arricchito dall'intra-
montabile fascino del confronto 
tra la scuota calcistica italiana e 
quella del vecchio football britan-
nico. 

A Wembley il Genoa e amvato 
con il piglio della nobile, attualme-
nete un po' decaduta, ma che alia 
vista del prato verde ntrova tutto 
I'orgoglio e rivive in un'ora tutte le 
imprese del passato glorioso. II Ge
noa visto ieri a Londra non sembra 
una squadra di serie B, ha uomini 
di livello superiore: Bortolazzi, 
Nappi, Galante, Montella e Van't 
Schip sono attualmente tra I cadet-
ti per una sfortunata coincidenza 
non certo a causa della modestia 
del bagaglio tecnico. Non basta ai 
generosi ragazzotti del Port Vale, 

: gia felici come bambini di essere 
arrivati a calpestare la mitica erba 
di Wembley, contrastare i rossoblu 
solo con la grinta e la prestanza fi-
sica. 

Attualamente tra il calcio italia-
no e quello inglese c'e un abisso, 
non c'e partita ne a livello di Nazio-
nale (gli inglesi non si sono qualifi-
cati per i mondiali del '94), ne a li
vello di club (quattro squadre ita-
liane nei quart delle coppe euro-
pee contro una sola inglese) e piu 
scende il livello del confronto mag-
glore dfventa il divario: la squadra, 
decima in classifica nella serie B 
italiana, e infinitamente superiore 
al club che occupa il quart'ultimo 
posto nella Seconda Divisione in-

SCHMZI 

«Lo sciopero 
e stato 
revocato...» 
• BOLOGNA. Cagliari-Milan 2-0 e 
Lazio-Fiorentina 0-2: campionato 
riaperto, con i viola a tre lunghezze 
dai rossoneri. Gli ascoltatori di 
•Quelli che la radio*, in onda dalle 
15 alle 17,30 sul secondo canale 
Rai, hanno avuto una doppia sor-
presa, vittime forse consapevoli di 
una burla. <Lo sciopero del calcio e 
rientrato, Le squadre vanno rego-
larmente in campo», hanno an
nunciate Giorgio Comaschi e Gior
gio Conte, facendo il verso alia sto-
rica trasmissione di Orson Welles 
sullo sbaico dei marziani. Poi I'im-
provvisata radiocronista Carmen 
De Venere ha cominciato a dare i 
parziali dai van campi di calcio, 
con le «cl morose» notizie dalla 
Sardegna e dall'Olimpico: altn n-
sultati importanti la sconfitta della 
Juve a Torino contro 1' Udinese (1-
2), Ja vittoria del Padova sulla Ro
ma (4-1), la sesta vittoria consecu-
tiva dell'lnter a spese della Samp 
Per rendere «credibili» i dati, i con-
duttori si sono collegati con Manno 
Bartoletti (ha confemiato il rientro 
dello sciopero e ha annunciate 
che anche "Quelli che il calcio» an-
dava regolarmente in onda), e con 
Idris, inviato a Torino. A fine partita 
Gianluca Pagliuca ha commentato 
la vittoria: "Partita molto difficile -
ha detto - che abbiamo vinto gra-
zie al solito gol di Marco Branca, lo 
ho dovuto fare una sola parata ve
ra, su un tiro all'angolo sinistra di 
Manclnk Una burla ad appannag-
gio degli appasslonati della radioli-
na, un modo forse per dire che il 
calcio none tutto. 

glese II risultato del campo ha di-
mostrato che la logica, una volta 
tanto, pu6 essere applkata al cal
cio 

Per un'ora il Genoa e stato il pro-
tagonista assoluto della partita. Un 
grande gioco di squadra amcchito 
da due o tre individuality che in In-
ghilterra non si possono permette-
re neanche le formazioni che van-
no per la maggiore. Ruotolo, per 
esempio, sembrava tomato quello 
della stagione '90-'91 che gli con
sent! di guadagnare anche la con-
vocazione in azzurro (e il ct era Vi-
cini, non Sacchi..) assieme al ge-
mello Eranio - che pero nel giro 
azzurro poi c'e rimasto - . Per lui 
ieri e giunto il giomo di gloria. Tre 
gol a Wembley, un'impresa da rac-
contare ai nipoti E assieme al cen-
trocampista tutta la squadra si e 
espressa con naturalezza, senza 
esasperazioni tattiche, lelicedigio-
carsi la partita. Lontano dai dun 
campi della B, gli uomini obbligati 
a raggiungere la promozione, ten 
senza vincoli di vittoria a tutti i costi 
il Genoa si sono rigenerati. 

Salvemini ha disposto una squa
dra concreta: Cavallo libera dietro 
a tre difensori, un centrocampo 
molto tecnico con Ruotolo, Borto
lazzi e Onorati e due punte in stato 
di grazia, Nappi e Montella Due 
assi nel dribbling secco, due che 
hanno disposto del lungni difenso
ri impacciati e fuori palla. Non ce 
n'e stato uno in grado di fermare i 
due attaccanti rossobW al centra, 
ne di contrastare gli affondo di 
Ruotolo sulla destra. Risultato ov-
vio. Tre gol di Ruotolo con due tiri 
da lontano e un pallonetto appena 
dentro I'area. Piu la perla di Mon
tella, autore di un gol in rovesciata 
da manuale del calcio. Ad umiliare 
gli inglesi, da sempre imbattibili 
nei colpi di testa, ci ha pensato Ga
lante (I'unico che ha giocato due 
partite nella settimana dello scio
pero, I'altra con I'under21 contro il 
Portogallo) goleador su azione da 
comer. Nell'ultima mezz'ora an
che due gol per il Port Vale grazie a 
Foyle, solo per dimostrare che i 
calciatori inglesi non stavano scio-
perando 

TIRRENO-ADRIATICO 

Francesco 
Casagrande 
ora e leader 
• CASTIGLIONE DEL LAGO (Peru
gia) Due vincitori di tappa, per la 
giornata di len (la quinta) della 
Tiireno-Adriatico di ciclismo Nella 
mattina, 1" semitappa in linea, da 
Citta della Pieve a Castiglione del 
Lago, successo in volata per lo slo-
vacco Ian Svorada, gia secondo 
gloved! sul traguardo di Santa Ma
ra lella Poi, nel pomeriggio, la par
te pill importante: la cronometro di 
28,2 km da Magione a Castiglione 
del Lago. E qui s'e rivisto Eugeni 
Berzin il corridore russo, reduce 
da una stagione (quella '95) nel 
complesso deludente, ha domina
te la prova, coprendo il percorso in 
33 mmuti e 5 secondi, alia media 
di 51,1 chilometri oran. Dietro di 
lui, il connazionale Vyateheslav 
Ekimov, che ha impiegato 7 secon
di piO di Berzin. Terzo il danese 
Rolf Sorensen. In classifica genera
te Francesco Casagrande, ieri quin-
to, ha scalzato da pnmo posto 
Gianluca Pianegonda (19° nella 
crono), passato al terzo posto, 
preceduto anche dall'ucraino Ale
xandre Gontchonkov (8° ieri po-
menggio) 

Parigl-Nlzza, II francese Laurent 
Jalabert ha bissato il successo fina
le dello scorso anno della Parigi-
Nizza La prova a cronometro con-
clusiva, disputata appunto a Nizza, 
6 stata vinta da Chris Boardman. 
Nella classifica generate Jalabert 
ha preceduto lo statumtense Arm
strong di 43 secondi. 

Li partita if fermi in rleordo dalla •trtgt tf Dunblane RuiVlerw/Ap 

E va in onda la partita che non c'e 
• ROMA Cronaca di una partita 
fantasma Aldo Fabrizi, quando 
e'era solo la radio, ne aveva fatta 
una di tipo alimentare (e come 
poteva essere diversamente?), II 
grande attore al posto dei giocatori 
metteva in campo i vari tipi di pa
sta e una volta ibuttate giu» le for
mazioni, partiva mandando in 
ebollizione una partita dove «an-
nolicchioi) passava a abombolotto» 
che a sua volta crossava per >buca-
tino» che trafiggeva il portiere 
«mezzazita». Nel giomo dello scio
pero, la redazione di «Tutto il cal
cio minute per minuto» ha pensato 
di raccontare la partita che non 
c'e. E cos! Bnino Gentili, dopo aver 
vinto le'resisterize del Co'ni che 
non voleva aprire i cancelli dell'O-
limpico, ha raggiunto la sua posta-
zione microfonica, accompagnato 
dai tecnico d'ordinanza e da un 
misterioso personaggio. E uno 
scherzo, ma bisogna farlo con pro-
fessionalita II collega televisivo «Bi-
steccone» Galeazzi, nell'avanspet-
tacolo di «Domenica in» ci sguazza, 
Gentili non nesce a scrollarsi com-
pletamente di dosso il ruolo. L'atte-
sa della linea e sempre I'attesa del
la linea. Sono sedici anni che fa il 
radiocronista e dovrebbe averci 
fatto il callo, ma quel sottile dia-
framma di ansia bisogna sempre 
romperlo 

SCI DI FONDO 

Di Centa & C. 
sono quarte 
in staffetta 
• OSLO Non sono bastate due 
super prestazioni di Stefania Bel-
mondo e Manuela Di Centa, que-
st'ultima all'indomani della sua se
conda vittona nella Coppa del 
mondo, per spingere l'ltalia sul po-
dio nella staffetta femminile 4x5 
km dell'«Holmenkollen Ski Festi
val*, ad Oslo, nell'ultimo appunta-
mento stagionale di Coppa del 
mondo L'ltalia ha concluso al 
quarto posto (con un distacco di 
1'01"9) Si e imposta la Russia 
(che ha gareggiato senza la Vael-
be) sulla Flnlandia (a 33"0) e sul
la Norvegia (a 47"2). Le due prime 
donne del fondo azzurro hanno 
stabilito entrambe il miglior tempo 
nella loro frazione ma la loro prova 
generosa non e semta a recupera-
re completanienle lo svantaggio 
accumulate nelle prime due frazio-
m disputate dalla Dal Sasso e dalla 
Giacomuzzi. Conclusione invece 
sottotono per la squadra maschile. 
Gli azzurn, il cui quartette nella 4x5 
chilometn era composto da maj, 
Di Centa, Valbusa e Fauner, non 
sono andati al di la della settima 
posizione nella staffetta vinta a sor-
presa dalla Norvegia B davanti alia 
formazione «ufficiale» del Paese 
scandinavo Inparticolarehastupi-
to vedere Biom Daehlie preceduto 
alio sprint, davanti a centomila 
connazionali, dallo sconosciuto 
connazionale Tor Ame Hetland, al 
quale non e parso vera di umiliare 
il vincitore di Coppa proprio nella 
manifestazione sportiva pifl impor
tante della Norvegia 

Aapattando la linea 
Questa volta poi bisogna rac

contare il nulla. E allora Gentili per 
questa Lazio-Fiorentina ha pensa
to bene di prepararsi un <copione>, 
tutto racchiuso in un foglietto di 
block notes. E una di quelle classi-
che giomate da stadio: prove a di-
rotto ma non ci sono maree di om-
brelli da desenvere, ne striscioni o 
bandiere ammainate dall'acqua. 
Ma ecco ci siamo, Riccardo Cucchi 
dallo studio gli da la linea e Gentili 
parte con gli occhi incollati al suo 
piccolo "gobbo": «Campo allenta-
to alio stadio Olimpico per la piog-
gia che e caduta tra ien e questa 
mattina, terreno pertanto insidio-
so, spalti desert, o meglio isgremi-
ti« (se ci si consente il neotogi-
smo), punteggio bioccato sullo 0-
0, e tutto fa supporre che tale reste-
ra fino alia fine. Da segnalare -
continua Gentili - il record d'incas-
so negativo. Gli spettatori present! 
sono infatti 3: il sottoscritto, il tecni
co che ci accompagna e una per
sona, che defimrei aspirante spet-
tatore, che da mezz'ora vaga intor-
no agli ingressi dello stadio alia ri-
ceica non si sa bene di che cosa 
Forse aspetta I'aperturadei cancel
li. io direi di non disturbarlo, di la-
sciario con questa illusione (ma-
gari avra giocato anche la schedi-

na e avra litigate pure con la mo-
glie per andare a vedere Lazio-Fio
rentina). 

Sljpioriaf cancelli 
Ma al di la dello spettatore erran-

te in cabma c'e un terzo uomo Fi-
nora e rimasto in silenzio, lui che di 
voci ne pud usare a bizzeffe E la 
sua speciality sono quelle di perso-
naggi dello sport Non e famosissi-
mo Gianfranco Butinar ma con le 
sue imitazioni si e fatto gia cono-
scere. Sul palcoscenico del «Mauri-
zio Costanzo show dove, oltre alia 
voce, ha mimato anche il modo di 
battere i rigori di Klinsmann e Rudy 
Voeller. Oggi debuta con Beppe Si-
gnori che Bruno Gentili «interVista» 
davanti ai cancelli dell'Olimpico. 
Signon cosa fa qui - domanda 
Gentili -, sta forse picchettando i 
cancelli per impedire I'ingiesso a 
qualche giocatore-emmiro7 'Impe
dire? Non proprio - fa la "voce" di 
Signori -, non ho il fisico giusto per 
fare il buttafuori. lo preferisco con-
vincere gli eventuali compagni che 
non volessero fare sciopero*. Gen
tili nesce anche a «catturare» il pre-
sidente della Federcalcio, Antonio 
Matarrese. L'imitatore ha facile gio
co a tirame fuori una macchielta. 
Esaspera il barese di «don Tonino> 
e i'umorismo e scontato Parla del
lo sciopero, del prossimo incontro 

con Campana ed e fiducioso che si 
trovera un'intesa. Matarrese va via 
e anche Bruno Gentili leva le ten-
de. <E pensare che oggi potevo far-
mi una domenica di festa...* Ma lo 
dice senza molto convinzione. 

E Gentili non sa che con ia ra-
diocronaca della partita che non 
c'e ha fatto riaffiorare piacevoli ri-
cordi nella mente di chi oggi e pifl 
vicino ai 50 che ai 40. Mentre la «ra-
diocnonaca* andava in onda moltl 
si saranno ricordati del «Geloso». E 
chi e costui? Era una maica di elet-
Irodomestici, ma era soprattutto il 
maichio di un registratore, anzl il 
registratore. Fu ilprimo attrezzo di 
questo genere ad entrars nelte osk. 
se degli italiani Giallino, con il de
sign dei vecchi apparecchi radio, 
le bobine con il nastro che, dopo 
uno strappo, si poteva naggiuntare 
con lo scotch e quel tasti rossi, ver-
di e neri. E cosa ci faceva uno con 
il registratore? Ma la radiocronaca 
di una partita fantasma, con le cor-
de vocali che ceicavano di «sinto-
nizzarsi* sulla lunghezza d'onda di 
un Carosio, di un Ciotti o di un Fer-
retti. Si partiva alitando sul micio-
fono e I'effetto folia da stadio era 
assicurato e poi via con un caldo e 
profondo: «Amici sportivi buon po
meriggio, vi pariiamo dallo stadio 
Olimpico in Roma dove sta per 
avere inizio..» 

mm-m 
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BASKET 
Niente calcio: la pallacanestro fa boom. Al Palaeur oltre 13.000 spettatori 
Finita la regular season: Teamsystem sola in vetta, Pistoia ko con Treviso 

Roma, come ai bei tempi 
La Buckler perde la testa 
NUOVA TIRRENA-BUCKLER 6 9 - 6 0 

TEAMSYSTEM Bologna 
SCAVOLINI Pesaro 85 

CAGIVAVarese 
STEFANEUMIIano 

93 
82 

NUOVA TIRRENA Roma 69 
BUCKLER Bologna 60 

MADIGAN Pistoia 
BENETTON Treviso 72 

MASH JEANS Verona 
QLITAUAForll 

ILLYCAFFE Trieste 
CXOROLOGI Siena 

TEOREMATOURMilano 
VIOLA R.Calabria 

Al/.CIasslflca.,. 
Pimti G V P 

TEAMSYSTEM 38 26 19 7 

BUCKLER 38 26 19 7 

CAQIVA 32 26 14 11 

my4T|R.R^ '̂;,>2Ji6,16^, 
Etf^ANEL : l M U ' "9! i?2616Td 

BENETTON 32 26 16 10 

MADIGAN 30 26 16 11 

SCAVOLINI 28 26 15 11 

VIOLA • 24 26 12 14 

OUT ALIA 24 26 12 14 

MAS.HJEANS 22 26 1115 

CXOROLOGI 18 26 9 17 

ILLYCAFFE 8 26 4 22 

TEOREMATOUR 8 26 4 22 

W.<&M\oma\a 

PALL.REGGIANARe 
TURBOAIR Fabriano 

NUOVA TIRRENA: Guerrini 7, Busca 20, Tonolli 3, Avenia 1, Scono-
chlni 20, Hanson 4, Cessel 2, Murphy 12 N.e.: Beninl e Sabbia. All. 
Caia 
BUCKLER: Komazec 9, ColdebellaB, Wool ridge 19, Moretti 15, Blnel-
li 4, Morandotti 4, Carera 3, Orsinl. N.e.: Soro e De Piccoli. All. Bucci " 
ARBITRI: Cerebuch di Pieve Emanuele e Cicoria dl Milano. 
NOTE: Tin liberi: NuovaTirrena 21/27; Buckler 14/18 Tiri datre pun-
ti: Nuova Tirrena 2/13 (Guerrini 0/2, Busca 2/3, Avenia 0/1, Sconochi-
ni 0/1, Henson 0/5, Murphy 0/1); Buckler 4/20 (Komazec 0/5, Colde-
bella0/4, Woolridge 3/5, Moretti 1/4, Morandotti 0/1, Orsini 0/1). Nes-
sun uscito per cinque falli Spettatori: 13.460, incasso 200 milioni 

99 
80 

KONCRET Rimini 
FLOOR Padova 

103 
87 

JUVECaserta 
REYERVenezia 

85 

ILMENESTRELLOBo 91 
PANAPESCAMontecatini 83 

BRESCIALATGorizia 
JCOPLASTICNapoli 

99 
94 

TONNO AURIGA Trapam 
BANCO SARDEGNASs 

79 
69 

CASETTI Imola 
POLTI CantO 

91 
97 

^/CtaMffica 
M i G V P 

POLTI 40 26 20 6 

JUVE 36 2618 8 

REYER 36 26 18 8 

P'ANAPESCA. 28 26 14 12! 

KONCRET'i "• 28 26 14 12 

FLOOR 26 26 13 13 

PALLREGGIANA 26 261313 

JCOPLASTIC 26 26 12 13 

BRESCIALAT 26 26 13 13 

CASETTI 24 26 12 14 

B.SAROEGNA 18 26 9 17 

TURBOAIR 18 26 9 17 

ILMENESTRELLO 16 26 8 18 

TONNO AURIGA 16 26 8 18 

a i ROMA. Sara colpa dell'assenza 
del calcio, sara peiche la Roma del 
basket e in continua ascesa ma ieri 
pomeriggio per il big match fra 
Nuova Tirrena e Buckler Bologna 
ai botteghini dell'impianto capitoli-
no si sono presentati il tredicimila e 
pill Segno evidente, questo, che 
qualcosa nella piazza che appena 
I'anno scorso aveva la media-pub' 
blico piO bassa della serie A si sla 
muovendo. E, come se non bastas-
se, i padroni di casa si sono fatti 
applaudire anche per quanta sono 
riusciti a gettare in campo: grinta, 
voglia di non deludere ancora e 
chi piu ne ha piu ne metta. Cos), 
Emiliano Busca e compagni hanno 
battuto i primi della classe facen-
dogli fare una di quelle figure che 
soltanto in Europa avevano rime-
diato quest'anno. Ha giocato dav-
vero male, Bologna, ha sbagliato di 
meno Roma. Ecco la chiave di un 
match bmtto da vedere ma pieno 
di sensazioni piacevoli, almeno 
per chi e appassionato di basket II 
Palaeur soacolmo+ia datq la netta 
impressione che qualcosa si sta 
muovendo fra le strette name di 
una disciplina che ancora non ha 
capita quale sia la strada che porta 
alfuturo. 

Ma la pallacanestro d'oggi da 
anche la possibilita di essere visti, 
anche dal piccolo schermo. E, pro-
prjo per questo, nel parterre capi-
tolino hanno fatto capolino perso-
naggi (soprattutto politici) che il 
basket, forse, qualche volta I'anno 
visto dal piccolo schermo. Detto 
questo: la gara. 

Roma e stata capace di gestire la 
partita senza mai passare in svan-
taggjo, conducendola dal primo 
all'ultimo minuto frapponendo fra 

lei e la Buckler anche distacchi im
portant! (piu 14 nel primo tempo). 
Segno evidente che gli schemi di 
Attilio Caja e dei suoi ragazzi erano 
piii incisivi di quelli dei campiom 
d'ltalia. Orlando Woorlndge, Ari-
jan Komazec, Paolo Moretti. Tutta 
gente che al pallone gli da del tu, 
tutta gente che contro gli "operai" 
di Roma avrebbe dovuto vmcere a 
man bassa. Non e andata cosl per-
che Hugo Sconochini, Steve Hen-
son ed Emiliano Busca sono stati 
capaci di infilarsi nelle maglie di-
fensive della Buckler con estrema 
facilita. Troppa. Ha dilagato, Ro
ma, gia alia meta dei primo tempo 
in cui la Buckler coireva in sou-
plesse mentre |a Nuova Tirrena 
nervosamente trovava la retina e 
gli applausi della sua gente. 

Ci hanno provato, gli ospiti, a fa
re una difesda dura. Ma senza mai 
mettere in seria difficolta il vantag-
gio capitolino. Cos! i primi 20' sono 
andatj in archrvio sul punteggio di 

E rajtra mea) le i inaW- nono;* 
stante la difesa ancor piu dura del
la Buckler - state a senso unico. 
Con Roma a correre su e giti per il 
parquet, a dannarsi I'aniMa per la-
re II colpo davanti ai tredicimila e 
Bologna con il fiatone. Orlando 
Woolridge? Scomparso, richiama-
to in panchina da Bucci e pot (Ver
so la fine del match) rispedito in 
campo per cercare di dare alia sua 
squadra quel pizzico di fantasia 
che mai si e vita in campo. Non e 
servito a nulla, peiche la coppia 
Sconochini-Busca 6 riuscita a diso-
rientare i van Coldebella, Moran
dotti e Carera, a colpire in contro-
piede, Pessime le percentuali di 

Enrill«nBiiiMM>Mrtre,CoM»bella 
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entrambe le squadre nei tin dalla 
lunga distanza. Roma ha linito il 
match corj un "povero" 2 su 13 
mentre Bologna con 4 su 20. Lo 
scarto fra le due squadre, a fine ga
la, si e assottigliato un po', nulla di 
straordinario. Cost, la Buckler ha 
perso la testa della classiflca men
tre Roma ha perso la testa per il 
basket. E, proprio per questo, c'e 
da giurare che nei play off I'uomo 
in piu degli "operai" della Nuova 
Tirrena sara il pubblico. 

In due settimane, la Stefanel di 
Milano ha gettato alle ortiche 
quanta di buono era riuscita a co-

Pals 
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struire in una stagione mtera. Dopo 
il ko in Coppa Korac contro i turchi 
dell'Efes Pilsen, infatti, Gentile e so-
ci hanno rimediato sconfitte su 
sconfitte in campionato, L'ultima 
delle quali ieri in quel di Varese do
ve la Cagrva e passata per 93 a 82. 
A Pistoia, invece, davanti agli occhi 
di Gabnele Salvatores e Diego Ab-
batantuono la Madigan ha perso 
con la Benetton per 72 a 66. Ha ri-
montato uno svantaggio di oltre 20 
punti, Pistoia, ha cercato di fare il 
colpo. Non ci e riuscita a causa dei 
troppi errori sotto canestro nella 
parte finale del match. 

RUGBY 

A1/18»jaiomata 

ROVIGO 
ROMA 

33 
9 

MIRANO 
SAN DONA 

19 
20 

PADOVA 
PIACENZA 

35 
9 

TREVISO 
LIVORNO 

128 
14 

AQUILA 
CATANIA 

26 
14 

MILAN 
CALVISANO 

77 
18 

A1 / Classifies 
V P H 

MILAN 38 20 19 1 0 

TREVISO 36 20 18 2 0 

CATANIA 21 20 10 9 1 

L'AQUILA 212010 9 1 

SAN DONA 2020 1010 0 

ROMA 1820 9 11 0 

PADOVA 18 20 9 11 0 

ROVIGO 17 20 8 11 1 

CALVISANO 16 20 8 12 0 

MIRANO 12 20 6 14 0 

LIVORNO 11 20 5 14 1 

PIACENZA' 10 20 7 13 0 

* Ouattro punt) di penal izzazlone. 

(24.3.96.) 

Benetton-Milan; Calvisa-
no-Aquila; Catania-Simod; 
Lafert-Rovigo; Livorno-
Osama; Roma-Piacenza. 

ill f ™ 

'CORSA 

2« 
CORSA 

1) NARDOZ 
2)MATTI0U0K 

3» 
CORSA 

1) PILAR 0ECHIAR 
2)DRACLEBI 

4" 
CORSA 

DOKASDONLISA 2 
2)ROSA0ELRONCO X 

5" 
CORSA 

1) MIDIOSS X 
2) PROMESSA X 

6-
CORSA 

1) CEFALONIA 1 
2) GALLIC LANGUAGE 2 

MONTEPREMI' L. 4.005.950.000 
QUOTE: Al 38 «12- L. 45203.000 
Al 1,185-11- L 1.449.000 
At 15.170 «10» L. 113.000 

CON L I M A VACANZE QUATTRO CR0CIERE CON IA NAVE TARAS SCHEVCHENKI 
G L I ITINERARI 
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IUN1S1A E MALIA 
Le escursioni facoltatlve. Tunlsl: visita 
della citta e Sidi Bou Said, Cartagine 
Tunisl e Sidi Bou Said. La Valletta/Malta: 
yisita della citta, della Medina e della fab-
irtca del vetre, "II meglio d Malta". 

i ©sal D* a« D «S)@ait® 

MARQOCQ SPAQNA 
ANDALUSIA 

Le escursioni facoltatlve. Casablanca: vi
sita della citta, Rabat, Marrakesch. 
Cadlcs: visita di Slvlglla. Malaga: 
Granada, Costa del Sol, Torremolinos. 
Alicante: dlscesa libera a terra. 

I'UNITA'VACANZE 
MILANO - Via F, Oasatl, 3Z 

T«l, (08) 8704810-844 
Fax (02) 6704S22 - Telex 33S257 

intormailoni amhe presso le FedemzlonI del Pds 
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TUNISIA E MALTA 
Le escursioni facoltative. Tunial : visita 
della citta e Sidi Bou Said, Cartagine 
Tunisi e Sidi Bou Said. La Valletta/Malta: 
visita della citta, della Medina e della fab-
brica del vetro, "II meglio di Malta". 

M D« all m a$)®8>fta -

JSQiESBEfiHE 
Le escursioni facoltative. Pireo: visita di 
Atene. Voloa: visita dei monasteri, delle 
Meteore, Monte Pelion. Inatanbul (un 
pemottamento sulla nave): Instanbul by 
night, visita della citta, gita in battello sul 
Bosforo. Smlrne: visita alle grande area 
archeologica di Efeso. Rodi: la Valle delle 
Farfalle, Lindos. Creta: visita al museo di 
Eraklion e ai l 'area archeologica di 
Cnosso. 

IVitte le quattro croclere partono 
e arrivano al porto di Genova. 
Sono previsti collegamenti in au-
topullman diretti alia Stazione 
marittima di Genova da numero-
se citta itaiiane. 

HAVB DTTBItAMBIfTB NOLBOOIATA rCB I t PUBBLICO ITALMXO 
T îtte cablne eateroe con aria oonrHrtrfWtn, tetefono. e tUtuflffuatanc 

CAT TIPO CABIHX POHTB 
1 

DB127/07 aU'Ol/O* 

OuoUtBsBll 
3 

Dairoi/oa 
aloa/IM 
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alaa/oa 
CABINS A 4 u n i - CON LAVABO. SENZA SBKVDa PRIVATI (Docce c WC nel corrldol) 

S P 
P 

o 
N 
M 

Con ob!6 a 4 lem (2 basal + 2 alu) ubicate a poppa Terzo 
Con ob!6 a 4 letu (2 baasl + 2 alu) Terzo 
Con oblb a 4 letu (2 basal * 2 altll Secondo 
Con oblA a 4 letu {2 baaal 4- 2 alu) Prlnclpale 
Con uneaba. a 4 lem (2 baasl + 2 altll Passegglata 

4 1 0 
4 9 0 
5 2 0 
5 5 0 
5 8 0 

6 7 0 
8 0 0 
8 7 0 
9 5 0 
9 9 0 

4 3 0 
5 2 0 
5 5 0 
5 8 0 
6 1 0 

1.210 
1.470 
1.520 
1,600 
1 700 

CABDIX A 2 IXTTI - CON LAVABO, SENZA UHVIZI PRIVATI (Docce e WC nel corndol) 
SL 
L 
K 

» J 
H 
G 

Con obld a 2 letu (1 basso + 1 alto) ubicate a poppa Terzo 
Con obla a 2 letu (1 basso + 1 alto) Terzo 
Con oblo a 2 lettl (1 basso •*-1 alto) Secondo 
Con obl6 a 2 lettl (1 basso + 1 alto) Prlnclpale 
Con obld, a 2 letu (1 basso + 1 alto) Passeggtala 
ConflnestraalrtAola Passegglata 

6 2 0 
6 6 0 
7 1 0 
7 3 0 
7 9 0 

1 100 

1080 
1.150 
1200 
1250 
1,350 
1.890 

6 5 0 
7 0 0 
7 5 0 
7 7 0 
8 3 0 

1.150 

1.860 
1.940 
2 030 
2.100 
2.250 
3.150 

CABINS A 2 LETTI - CON SBUVQI PRIVATI (Bagno Doccla e WC) 
F 
E 
D 
C 
B 

Con obl6 a 2 letu (1 basso + 1 alto) Terzo 
Con flnestra a 2 letti bassl Passegglata 
Con flnestra a 2 letu bassl Lance 
Con flnestra a 2 letu basal e salottlno Lance 
Appartamentl con flneBtra a 2 letu bassl Bridge 

Spaaa lacrialone (taaaa taakarco/abaiea aaelnM) 

9 5 0 

1 170 
1 190 
1 200 
1 S90 
1 0 0 

1690 
1 780 
l.SOO 
1850 
2.800 

1 0 0 

1 000 
1.230 
1.250 
1.270 
1.980 
1 0 0 

2.900 
3.160 
3.200 
3.300 
4.500 

I S O 

I N F O R M A Z I O N I G E N E R A L I 
La croclera offre molteplici possibility di svago: in 
ogm momenlo della giomata potets scegliere di 
partecipare ad un gioco, di asslstere ad un intratte-
mmento o abbronzarvi al sole su una oomoda 
•draio. Tutte le strutture sono a vostra disposlzio-
ne: dalle piscine, alia sala lettura, alia sauna, ecc. 
Per le serate la nave dispone la Sala Feste e Night 
Club. Tutte le manlfestaziom che si svolgono a bor-
do sono Incluse nelle quote di partecipazione. La 
quota comprende la pensions completa con le be-
vande ai past!. 

V lTTO A BORDO (A TABLE D'HOTE) 
Prima colaziona: Succhi dl frutta - Salumi -
Formaggl - Uova - Yogurt - Marmellata - Burro -
Miele - Brioches - Te - Caffe - Ctoccolata - Latte 
Second* colazlone: Antipasti - Consome -
Farinacei - Came o Polio - Insalata - Frutta fresca o 
cotta - Vino in oaraffa, 
Ore 16,30 (in navlgazlone): Te - Blscotti -
Pasticceria. 
Pranzo: Zuppa o mineetra - Platto dl mezzo -

Carne o polio o pesce - Verdura o insalata -
Formaggl - Gelato o dolce - Frutta fresca o cotta -
Vino in caraffa. 
Ore 23,30 (in navlgazlone): Spuntino di mezza-
notte Menu dietetlco a nchiesta 

M/N TARAS SCHEVCHENKO 
CARATTERISTICHE GENERALI 

La M/N Taras Schevchenko della Black Sea 
Shipping Co. e un transatlantico ben noto ai crocie-
risti italiani che ne hanno potulo apprezzare le qua-
lita In numerose occasionl Tutte le cabine sono 
esterne con oblb o flnestra, lavabo, telefono, filodlf-
fusione ed aria condizionata. La GIVER VIAGGI 
propone quests croclere con la propria organlzza-
zione a bordo e con staff tunstico ed artistico italia-
no. Stazza lorda 20.000 tonnellate- anno dl costru-
zione 1966, ristrutturata nel 1970 e nnnovala nel 
1988. • Lunghezza mt 176 • Velocita nodi 20 • 
Passeggeri 700 • 3 Ristoranti • 6 Bar • Sala Feste • 
Night Club • Nastroteca • 3 Piscine (di cul 1 coper-
ta) • Sauna • Cinema • Negozi 
Uso Singola - Possibilita di utilizzare alcune cabi

ne doppie a letti sovrapposti come slngole, pagan-
do un supplemento del 30% sulla quota esclusa la 
categoria SP. 
Uso tripla - Possibilita dl utilizzare alcune cabine 
quadruple come triple (esduse le cabine di cat. SP) 
pagando un supplemento del 20% sulla quota 
Rlduzlon* ragazzi - Fino a 12 anni: riduzione 50% 
(in cabine a 3 o 4 lettl escluse le cabine di cat. SP) 
massimo 2 ragazzi ogni 2 adult! Possibilita dl utiliz
zare terzo letto nel salottlno della cat. C pagando II 
50% della quota. 
Slstemazlone ragazzi - Tutte le cabine ad ecce-
zlone delle Cat. F e C sono dotate di divano utillz-
zabile da ragazzi di altezza non supenore a mt. 
1,50 ed Inferior! a 12 anni con riduzione dela quota 
del 50%. 
Speclali apoai - Per gli sposi In vlaggio di nozze e 
prevlsto uno sconto del 5% sulla quota base di 
partecipazione. Una Copla del certificate! dl matri-
monlo dovra essere Inviata alia societa organlzza-
trice. L'offerta e valida per I vlaggl di nozze che 
verranno effettuatl antra 30 gg. dalla data dl matrl-
monlo 

http://rUn.ta2pag.na

