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Vara a «govemo padano» ma riapre al federalismo 

La frenata di Bossi 
«Pronto a trattare» 
Pridi: ecco i miei ministri 
II federalismo 

I L COSIDDETTO Parla-
mento di Mantova ha data 
vita, non e ctiiaro se per 
elezione oppure per ac-
clamazione, con procedu-

• • • ra sbrigativa, owero som-
maria, coerentemente leghista, 
a un cosiddelto govemo, presu-
mibilmente della Padania. E 
sperabile che la sede di questo 
govemo non sia anch'essa a 
Mantova ma, in omaggio al fe
deralismo nel federalismo, ven-
ga decenlrata, cost come ie ca-
mlcle verdi dovrebbero acquar-
tierarsi, per esempio, a Treviso. 
Comunque, il fatto saliente non 
e la formazione del govemo le
ghista. Piuttosto, e la frenata di 
Bossi al progelto federal-seces-
aionista. Prpbabilmente percat-
turare Ie pagine dei giomali con 
una certa continuita, adesso 
che II ruolo della Lega in Parla-
mento e inevitabilmente ridi-
mensionato e ridotto, Bossi ha 
rlmandato il lancio di nuove 
provocazioni ad una prossima 
puntata. Quesla e la notizia, uni-
tamente al documento appro-
vato dai sindaci del Nord-Est 

Lagaranzia 
«anB-inciucio» 

MICHILBSALVATI 

N ELLASECONDAme-
ta degli anni Settan-
ta, prima dell'awen-
to della signora Tha
tcher, Michael Ste-

mmtmmm wart scrisse un bel li
bra sul modello di altemanza 
pplitica stile Westminster: «Gli 
anni del dottor Jeckyll e mister 
Hyde», La tesi era molto sempli-
ce. Un'altemanza frequente e 
su piattaforme programmatiche 
molto contrastanti costituiva un 
cattivo sistema di govemo per 
un paese, come il Regno Unito, 
che aveva profondi problemi 
strutturali, problemi che non 
potevano essere risolti nel corso 
di una legislature. Mister Hyde, 
arrivato al govemo, disfaceva 
quanto aveva fatto in preceden-
za il dottor Jeckyll, anche Ie co
se buone, e naturalmente suc-
cedeva lo stesso quando «e sea il 
dottor Jeckyll ritomava algover-
no quattro anni dopo. insom
nia, sotto Timpattodi politiehe 
fortemente alternative e ideolo-
gizzate, 1 problemi di fondo, 
quelli che avevano bisogno di 
un approccio meno partigiano 

• MANTOVA. Umberto Bossi frena 
1a spinta della Lega alia secessione. 
A Mantova ieri il leader leghista ha 
affermato che la linea della divisio-
ne dall'Italia non e ancora stata de-
cisa e a sorpresa si e dichiaratb di-
sponibile a trattare di nuovo sul fe
deralismo. I leghisti hanno elettp il 
•govemo della Padania»: lo presie-
dera Giancarlo Pagliarini. Intanto 
da Bologna Romano Prodi ha ri-
sposto a Fausto Bertinotti: per me la 
Nato resta il pilaslro dellanostra di-
fesa. II leader dell'Ulivo non ritiene 
che Ie differenze saranno un osta 
colo per il suo govemo che sara for-
mato da personalita illustri. Prodi 
ha fatto i nomi di Ciampi, Maccani-
co, Andreatta, Napolitanoe Dini. 
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Resistenza 
No&yisioni 

rickiive 
MMAMOVILLAM 

ai II Risorgimento e la Resistenza 
sono gia patrimonio di tutti, Attenli 
a vlsioni restrittive della lotta di Li-
berazlone. 
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UiMvc«Bull(Challaiitcr>aMalMidoiqiiittroia1b|ra^ 

Nessuno scende dai cargo dei <<<fcinai» 
• Quattro ore e durata la speranza dei profughi della Liberia di ritoccare 
terra: senza carburante la Bulk Challenger ha attraccato ieri al porta di Ta-
koradi, in Ghana, II govemo ha autorizzato il rifomimento di carburante ed 
acqua ma non Pattracco costringendo di fatto il traghetto a ripartire, cosa 
awenuta nella stessa serata di ieri. La destinazione del cargo nigenano do-
vrebbe essere Lagos, il.suo porto di partenza in Nigeria. La sorte dei quasi 
quattromila passeggeri della nave e quindi ancora in pericolo anche per I'i-
potesi, confermata da una sparatoria a bbrdo che ha fatto due morti, della 
presenza di uomini armati, 200 soldati nigenani che di fattocontrollerebbe-
ro la nave e che avrebbero fatto parte della Ecoinog, la forza di pace africa-
na in Liberia. Ieri sulla nave minacciata da epidemie e morta anche una 
donna per un'emorragia. II tentative di attracco della Bulk Challanger e sta-
to impedito con barricate s'ji moli di Takoradi dove era radunata una folia 

ostile che urlavacontro i profughi: «Non abbiarrio da mangiare, tomate in 
Liberia*. Poi, in seguitp alle pressioni Internazionali, il govemo del Ghana 
ha autorizzato la Bulk Challenger ad awicinarsi al porto. L'ambasciata 
americana ha rivolfo uri'appello alle auforifi'del rjhaha rria 1'Otiissea 6 ri-
presa pen presto mentre altri drammi si annunciano. Un'ahra nave con 
1200 persone e bloccata in mare nei pressi della costa della Sierra Leone. 
Ma si cajcola che almenoventimila persone si siano messe in mare su irn-
barcazioni di fortuna, Maria Pia Fanfani si rechera domani in Ghana per 
tentare di organizzare un campo di raccolla per i profughi liberiani. Giovedi 
potiebbe partire dall'Italia un cargo caricp di aiuti umanitari per i profughi 
della Liberia mentre sarebbero in viaggio i primi aiuti americani perspecor-
rere gli sfollati della tragedia africana. A Monrovia intanto una fragile tregua 
ha interrotto la guerrigliae un marine Usae statoferito, 
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Confessa un funzionario: l'organizzazione sbardelliana agiva in un^ sede psi 

La «fabbrica» dei falsi invalidi 
Centinaia di assunzioni incambio di voti 
• ROMA. Un superteste, uno dei 
170 nuovi imputati per i quali il pm 
romano Castellucci chiede il pro-
cesso, svela i meccanismi di Invali 
dopoli. 6 Mario Sanetti che falsi. 
flco 219 certificati per favorire i 
politicl ai quali era legato. Ha rac 
contato al pm che prelevava i 
certificati nella sede di un patro-
nato costituito, su iniziativa del dc 
Vittorio Sbardella, in una sezione 
romana del Psi. I falsi certificati 
venlvano preparali su richiesta di 
•persone addette alle segrelerie 
di politici come Prandini, Goria, 
Vizzini». Il meccanismo prevede-

Ieri i funerali 
diNadaCella 

diChiavwi 
C'*unl 
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va il nlascio di falsi certificati d'in-
validila utili per oltenere un posto 
di lavoro al ministero, in cambio 
di voti. «L'ho fatto perche era un 
sistema ritenuto necessario dai 
miei referenti politici - ha fatto 
mettere a verbale - ho agito cosi 
per motivi ideologici». Coi docu
ment! falsi gli interessati si iscrive-
vano alle liste speciali e otteneva-
no il posto. Le 170 richieste di 
rinvio giudizio riguardano il falso 
e la contraffazione di slgilli. 

Furiosa polemica per i gravi rischi nei voli a basso costo 

Una carretta il jet caduto 
Sette guasti in due anni 
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• NEW YORK. I soccorritori ancora non 
sono riusciti a raggiungere il relittp del jet 
schiantatosi sabato sera vicino a Miami. Si 
sa comunque che non ci sono superstiti. 
Ora si e accesa una furiosa polemica con
tra la compagniaaerea Valujet. Tutti dico-
no che i suoi aerei sono a rischio e che la 
Cpmpagnia spende pochi soldi per la si-
curezza in modo da poter abbassare i co
st! e fare tariffe piu basse. II Dc9 caduto 
nelle paludi delle Everglades si era guasta-
to sette volte in due anni a causa della cat-
tiva manuntenzipne. Ad Atlanta, dove ha 
sede la compagnia, dicono tutti: «Era una 
carretta». E, infatti, si 6 saputo che gia per 
ben cinque volte, negii ultimi mesi, era sta-

Nel sud 
del Libano 
Attacco 
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to costretto a tomare in aeroporto dopo il 
decollo. Sabato pomeriggio non ha fatto 
in tempo a rientrare e si e schiantato al 
suplo ad una ventina di miglia ad ovest 
delle piste di Miami. E' finito sommerso 
nelle acque di una palude del gigantesco 
pantano, infestato da coccodrilli e ser
pent! velenosi, di 3mila kmq che copre 
gran parte del terfitorio della Rorida del 
sud.ll Dt9 era stato costruito 28 anni fa. 
Sembra perp che avesse superato un'i-
spezione appena quattro giomi fa. Ma for-
se era stata un po' superf iciale. 
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II sit-in di Napoli 

i J __«-^— i congl isappi» 
aj NAPOLI. Alcune migllaia di persone hanno 
parteclpato ieri sera al sit-in promosso da Gerar-
do Maratla contra la violenza e I'emarginazine. 
•Bisogna dare un segnale a chi vuole farci torna-
re indletron, ha affermato il presidente dell'lstitu-
to per gii Studi Filosofici che qualche giomo fa 
era stato aggredito da quattro balordi. Alia mani-
lestazione, in piazza del plebiscite), ha preso 
parte anche II sindaco Antonio Bassolino che 
sottollnenado con Marottache «L'emarglnazio-
ne del ragazzl e II prlmo cancro da guarire>, ha 
chlesto che per HMezzogiorno il nuovo mlnistro 
degli Intemi stanzi «piu uomini e mezzi». 

APASINA-I 

E la stampa italiana «invent6» l'America 
R ECENTEMENTE una mia arnica italia-

nami haconfidato di essersi stupita al
ia notizia che Al Pacino da ragazzo si 

fosse guadagnato la vita facendo i! prostitu-
to. Le ho risposto che il suo stupore era legit-
timo. Al Pacino non ha mai fatto il prostitu-
to. Lei mi ha detto che sbagliavo io: aveva 
letto la notizia su almeno un paio di giomali 
e I'aveva ascoltata in Tv. lo le ho detto che a 
mio parere il fatto che una notizia venga da 
diverse fonti giomalistiche non e piu unaga-
ranzia. Anzicomincia a diventare un indizio 
di "falsita". 

Infatti, come molti sanno, la notizia su Al 
Pacino (pubblicata con grande evidenza su 
tutte le prime edizioni dei giomali italiani, e 
pubblicata di nuovo, seppure corretta e ap
pena un pO smentita, nelle ultime edizioni) 
eracompletamente inventata. Unosprowe-
duto giomalista di agenzia (italiana) I'ave
va pescata da una rivista "on line" famosa 
per i suoi scherzi e le sue calunnie (si chia-

piuosANsoNrrri 
ma "il fango") e I'aveva lanciatacon grande 
clamore. Poi era arrivata la smentita. La no
tizia non e apparsa su nessun giornale del 
mondo. Neppure sui tabloid americani spe-
cializzati in pettegolezzi sugli attori. Ha avu-
to pero I'onore della prima sui maggiori 
quotidiani del nostra paese. 

Nelle ultime due settimane i giomali ita
liani hanno pubblicata con evidenza diver
se altre notizie sull'Ameriea abbastanza 
spettacolari. Pero false. Ne cito solo tre. Pri
ma un gruppo di adolescent! progettava 
una strage a Disneyword ("Terrore nel re
gno di Topolino"), prima pagina. Secon-
da notizia i fascisti della Georgia stavano 
organizzando un attacco armato alle 
Olimpiadi, prima pagina. Terza notizia. 
un signore malato di aids ha assoldato un 
sicario per suicidarsi, pagina interna ma 
ben vistoso. I lettori americani non cono-

scono queste notizie, naturalmente. Nes
sun giornale americano si e sognato di 
pubblicarle. Perche i giornali italiani inve-
ce le hanno date? 

Vediamo come e successo. Primo ca-
so: quattro ragazzi sono stati arrestati, in 
Rorida, perche avevano ucciso il loro 
professore. Prababilmente erano schizo-
frenici. La notizia e stata pubblicata - nel
le pagine interne e senza grande eviden
za - sul quotidiano della loro regione 
(I'Orlando Sentinel) e su "Usa Today". 
Cioe su due dei circa 4000 giornali ameri
cani. Domanda: e Disney che e'entra? 
Semplicemente che la citta dove i quattro 
vivevano e in Florida. In Rorida e'e anche 
Disneword. Basta. 

Secondo caso. La polizia ha arrestato 
in Georgia due fascisti che stavano prepa-
rando delle bombe. Facevano parte di un 
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Jakob e Verenai 
un duello mortale 

Silvio Raffo 

LA VOCE 
DELLA PIETRA 

"Un gotico d'avanguardia 
di grande potenza visionaria 

igar A. Poe avrebbe voluto scritiere." 
Muriel Spark 

di grande i 
eke Edgar A. Poe 

il Saggiatore 
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m Durante gli anni dell'egemo-
nia democrisliana si e delineate ed 
e prevalsa nella sinistra e in una 
parte del Pci la tendenza ad una vi-
sione restrittlva della Resistenza. 
Anziche considerarla in tutia la sua 
amplezza e valorizzare gli apporti 
venuli dalle parti piu varie della co
scienza politica e civile del Paese e 
dal piu diversi strati della societa, la 
sinistra si e attribuito quasi il mono-
polio dell'antifascismo, privilegian-
do I motivi della rivoluzione sociale 
e del social ismo. Patnottismo, liber
ta, indlpendenza nazionale, fedel-
ta, onore ed altri valori ideali, che 
pure furono presenti nella Resisten
za, sono rimasti in secondo piano. 
Non e stata quindi incoraggiata la 
ricerca ne sulla partecipazlonc di 
singoli e di gruppi appartenenti alle 
sfere superiori della societa (bor-
ghesi, aristocratici, alti ufficiali del-
I'eserclto, prelati) nesuisentlmenti 
antifascist! di quella parte della po-
polazione che non ha preso le armi 
e non ha militate nelle formazioni 
partlgiane e nei movimenti politici 
clandestini. Sono rimasti fuori del 
quadro, per esempio, episodi co
me la Resistenza e i'eccidio di Cefa-
lonia e i molti casi in cui soldati, uf
ficiali e civili prlgionieri rifiutarono, 
a prezzo della vita, di aderire al fa-
sclsmo nei campi di concenlra-
mentotedeschi. 

La sinistra era la parte politica 
piu interessata a stabilire un lega-
me ideale e politico con la Resi
stenza, ma facendolo in questo 
modo presentava non il quadro di 
un eplsodio positivo e vittorioso, 
ma quello di una rivoluzione man-
cata, Per ragioni diverse e per inte-
ressi contestant) anche altri e op-
posti settori deli'opinione politica 
(specialmente sul versante della 
destra) hanno accettato questa im-
postazione. Si e venula alfermando 
cost I'idea che la Resistenza sia sta
ta un fenomeno relativamente limi-
tato e non un movimento legato al 
Iravaglio ed al rinnovamento etico 
e politico di un intero popolo, di 
una nazione; I'idea che, nelle pie-
ghe della grande guerra tra gli Al-
leati e la Germania nazista. sia cre-
sciuto un feroce ma limitato scon-

La visione riduttiva 

ROSAHIO VILLAHI 

tro tra fascisti e antifa
scist! (perlopiu.que-
sti ultimi, comunisti o 
di sinistra). Allargan-
do un po'il significato 
tradizionalo del termi-
ne, non senza ambi-
guita, si poteva appli-
care a questo scontra 
I'etichetta della 'guer
ra crvileu. 

Mancandodisoste-
gnoedirisonanza po
litica, gli studi piu ap-
profonditi orientati In 
altra direzione e le te
stimonialize piu alte e 
significative, come gli 
scritti e gli Interventi di 
Giorgio Bocca, non 
hanho potuto irhpedi-
re che questa idea del
la Resistenza si impo-
nesse .nella pubblici-
stica e nella cultute 
media; Eppure i fatti 
della sloria italiana 
degli anni, successivi 
alia guerra smentivano quella visio
ne ristretta e parziate e suggerivano 
invece I'idea che I'esperienza della 
guerra, dell'antifascismo, dell'oc-
cUpazione nazista e della Libera-
zione aveva prodotlo profondi 
cambiamenti nella coscienza del 
popolo italiano, che si inlrecciava-
no anche con una ripresa del senti-
mento di nazionalita e dei valori 
propri del Risorgimento. 

Quali sono questi fatti? Pur con 
tutte le contraddizioni e le degene-
razioni che si sono manifestate nei 
corso degli anni, il popolo italiano 
ha dimostrato di sapercostruire e di 

difendere nelle condizibni piO diffi-
cili la liberta e l'unila, ed ha usato 
prevalentemente in questo senso, 
al Nord e al Sud, gli slrumenti politi
ci di cui ha potuto djsporre dalla fi
ne della guerra in poi. Le spinte se-
paratistiche, emerse nella crisi del 
dopoguerra, sono state sconfitte 
non solo grazie alle decisioni politi-
che e istituzionali della classe diri-
gente ma anche perche hanno tro-
vato un argine nella volonta politi
ca delle popolazioni. Non e tanto 
facile trovare negli altri paesi euro-
pei, alcuni dei quali si portano die-
Iro da centinaia di anni problemi di 

difficili convivenze et-
niche, esempi di solu-
zioni rapide e definiti
ve come furono quelle 
dell'ltalia'ai'q'iieglian'' 
m Anche le ripercus-
sioni delta guerra fred-
da, con le discrimina-' 
zioni, persecuzioni po-
litiche e tentazioni in-
tegralistiche religiose 
da una parte ed il pro-
testatarismo, il ribelli-
smo e I'ideologismo fi-
lo-sovietico dall'altra, 
non hanno spaccato ia 
societa o diviso la na
zione. Si e perfinb su-
perato pacificamente, 
siapure con grahdi sa-
crifici e sofferenze, per 
I'iniziativa delle stesse 
popolazioni contadi-
ne, Penorme retaggio 
di cOndizioni arcaiche 
e disumane che pesa-
va suite campagne ita-
liane e specialmente 

nei Mezzogiomo. Trasferimenti di 
popolazione dal Sud al Nord han
no incrementato 1'economia, la 
cultura, i costumi e la civilta del 
paese nei suo insieme. Clericali-
smo e anticlericalismo, largamente 
radicati nella nostra mentalita an-
cora fino alia seconda guerra mon-
diale, sono scomparsi dalla scena. 
Tentativi di rivolta, come quella di 
Reggio Calabria, e di colpi di Stato 
sono caduti nei nulla. II terrorismo, 
malgrado le oscure complicity che 
ha avuto e le strumentalizzazioni di 
cui e stato oggetto, si e infrantocon-
tro la fermezza del popolo italiano. 

Anche i comportamenti elettorali 
dimostrano, in definitiva che i valori 
della liberta e della solidarieta sono 
stati fino ad oggi prevalent!. I! di-
scorso potrebbe continuare sul pia
no dei diritti civili, degli equilibri so
cial!, della cultura e dell'iniziativa 
politica. Tali comportamenti econ-
quiste - che si accompagnano cer-
tamente a gravi problemi, profonde 
contraddizioni e permanenti diffi
colta e che sono soggetti a stati e in-
voluzioni - non sarebbero stati pos-
sibili se i valori della Resistenza e 
del Risorgimento, non fossero pe-
netrati largamente nella coscienza 
civile del paese e non vi avessero 
un posto in qualche misura premi-

' nente. Siamo arrival! al puhto che 
anche la Chiesa, a lungo nemica 
acerrima dell'unita politica italiana, 
oggi ne assume pienamente e sen
za riserve la difesa e non si lascia 
per questo condizionare da minac-
ce«tempora!i». 

II primo discorso pronunciato da 
Luciano Violante in qualita di presi-
dente della Camera riecheggia, in 
un punto. interpretazioni troppo re-
strittive deil'influenza che il Risorgi
mento e la Resistenza hanno avuto 
sugli italiani. Violante ha detto che 
•Risorgimento e Resistenza hanno 
coinvolto solo una parte del paese 
e una parte delle forze politiche» e 
che «oggi del Risorgimento prevale 
un'immagine oleografica e denu-
data dei valori profondi che la ispi-
rarono». Si e anche domandato che 
cosa deve fare I'ltalia democratica 
«perche la lotta di liberazione dal 
nazifascismo diventi dawero valo-
re nazionale". La prima osservazio-
ne e owia, le altre sono assai discu-
tibili. Molto e continuamente si de
ve operare per difendere e consoli-
dare la liberta e 1'unita della nazio
ne: ma penso, per le ragioni som-
mariamente indicate, che quei va
lori fanno gia parte del patrimonio 
nazionale, anche se non tutti ne ac-
cettano il culto e alcuni pericoli 
non sono scomparsi. Oltretutto, i 
difficili problemi che abbiamo di 
fronte si possono affrontare meglio 
avendo e dimostrando maggiore fi-
ducia nella maturita politica della 
nazione. 
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La garanzia «anti-inciucio» 
e di interventi continui ed eccedenti il tempo di una legislatura, 
non venivano mai risolti. Mi e tomato in mente il libro di Michael 
Stewart leggendo la bella intervista di Paolo Franchi a Massimo 
D'Alema sul Comere di sabato scorso. II bipolarismo e I'alternati-
va, tra i loro tanti pregi, hanno effettivamente il non piccolo difet-
to messo in evidenza da Michael Stewart e D'Alema ne e piena
mente consapevole: per molti problemi una politica inflessibil-
mente di parte non funziona, occorre una politica di partizan o 
non-partizan (come si dice nei gergo politologico anglosassone), 
insomma una politica di larghe intese. «Fermo segretario - obietta 
subito Paolo Franchi - sta forse proponendo una specie di unita 
nazionale?*. «Ma no», risponde D'Alema, e avanza alcuni esempi 
di politica non-partizan: la delegificazione, la modifica dei regola-
menti delle Camere. Ma Franchi incalza: «Sta pensando anche al
le nforme istituzionali?*. Certamente - questo e il succo della ri-
sposta - anche se i Popolari e non pochi pidiessini non I'hanno 
capito. D'Alema ha ragione e tuttavia la linea politica da lui 
espressa va incontro a due difficolta. La prima: dove finiscono i 
problemi che debbono essere affrontati con larghe intese e dove 
cominciano quelli che devono essere affrontati con un approccio 
schiettamente di parte? La seconda: specie nei caso in cui i pro
blemi da affrontare con larghe intese fossero numerosi e impor
tant - come e purtroppo nei caso italiano - quale sarebbe I'inte-
resse deH'opposizione a dare una mano al governo per risolverli, 
quando poi il merito, in un sistema bipolare, se lo prenderebbero 
i partiti che al govemo ci stanno? 

Vediamo un po' meglio. Delegificazione e regolamenti delle 
Camere sono due esempi facili: tra le persone che conoscono i 
problemi, siamo vicini a soluzioni largamente condivise, in cui le 
esperienze e il buon senso quasi impongono un modo unico di 
affrontarli e di risolverli. Sono poi due esempi "piccoli-, anche se 
sicuramente importanti. Ma gia i problemi di riforma dello Stato 
(il regionalismo forte o il federalismo, in particolare) e di revisio-
ne della forma di govemo (presidenzialismo o parlamentarismo, 
e quali tipi di entrambi) non sono ne facili ne piccoli: essi am-
mettono una plurality di soluzioni, accanitamente e legittima-
mentedibattute. Un buon argomentopergiustificame lascrizione 
al campo delle "larghe intese», per sottrarle al campo strettamente 
partigiano, potrebbe essere quello di sottolineare la necessita di 
una revisione costituzionale per affrontarli, e la revisione della Co-
stituzione si deve fare insieme (cosa che, pero, una parte deH'op
posizione ha contestato). Oltretutto questo potrebbe essere un 
modo per superare anche la seconda difficolta: se questi proble
mi sono affidati ad un -tavolo. di revisione costituzionale, separa
te dal govemo, il merito della soluzione possono attribuirselo tut
te le forze che a quel tavolo hanno partecipato. Ma questo argo
mento non tiene se vogliamo affrontare altri due problemi alti-
nenti alia riforma dello Stato, la cui importanza per il buon fun-
zionamento delle nostre istituzioni e almeno pari a quelli prima 
menzionati e che nerd non hanno una rilevanza esclustvamente 
costituzionale (o che comunque non si vede come possono esse
re risolti nei contesto di un tavolo - una commissione bilaterale? -
che ha come agenda la revisione della Costituzione): la rifonna 
delle leggi elettorali e il ridjsegno complessivo della nostra pubbli-
ca amministrazione. 

Forse la prima - con un certo sforzo - pu6 essere attribuita a 
quel tavolo; ma ia seconda no e, per ia complessita della materia, 
non pu6 passare se non aftraverso una delega al governo. See 
cosl la collaborazioneesige uri accordo politico con lopposizio-
ne. E perch# dovrebbe esserci, se poi il merito di una soluzione 
soddisfacente se lo prendono i partiti che sono rappresentati al 
gpvero? Vorrei aggiungere una sottolineatura forte. II problema 
della pubblica amministrazione, nei contesto di una riforma che 
prevede un forte decenlramento dello Stato d - a mio modo di ve-
dere - il problema centrale di questa legislatura. Non ho modo di 
difendere questo giudizio di fronte a ragionevoli obiezioni - e loc-
cupazione? e I'Europa? - e argomenterb altrove la mia convinzio-
ne. Sono per6 persuaso che questa legislatura avra fallito il suo 
compifo principale se alia sua fine i nostri concittadini non saran-
no convinti che lo Stato (gli enti locali, la scuola, Ia giustizia, 
ramministrazione finanziaria...) funziona un po' meglio di prima 
e soprattutto che ha imboccato una direzione di marcia per cui 
funzionera sempre meglio in futuro. E atfinche nei «breve» volgere 
di cinque anni (se tanti saranno) una convinzione del genere rie-
sca a diffondersi, il lavoro da compiere e lilanico e i conflitti che 
dovranno essere affrontati molto forti, non da ultimo con quei sin-
dacati sui quali tanlo dobbiamo fare affidamento e con compo
nent! non piccole della stessa maggioranza che sostiene il govern. 
Anche se gli esponenti piu lungimiranti deH'opposizione sono 
persuasi che la linea da noi perseguita va nell'interesse nazionale 
e non 6 partigiana, che non e poi tanto diversa da quella che loro 
stessi dovrebbero perseguire qualora fossero al govemo, perche 
I'opposizione nei suo complesso dovrebbe farci sconti? L'opposi-
zione non ci fara sconti. Possiamo pero sperare che se sari leale 
con noi se noi saremo molto precisi e leali con lei. Essere precisi 
e leali vuol dire: indicare con chiarezza quei problemi -non parti-
giani» sui quali ci aspettiamo una cooperazione e i modi atrraver-
so i quali tale cooperazione polra svilupparsi (mi sembra, ad 
esempio, che ci siano molte perpiessita sulla formula della com
missione bilaterale)? Vuol dire soprattutto offrire garanzie che il 
confronto awerra con tutto il Polo, con tutta I'opposizione. Que
sta «garanzia anti-inciuck» D'Alema I'ha data con chiarezza nella 
sua intervista e mi sembra - dai comment! di domenica - che an
che i falchi del Polo I'abbiano recepita. 

[MfcrwtoSalvati] 
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Prodi: e un 
govemoombra 
Bisogna dare 
rlsposte al Nord 
Ronuno Prodi, in una mtetvbta al 
Tg3 neWa strata diieri, ha 
commentatolacoftftuikHiedel 
governo «fole della padanla>> della 
Lega Nord iscrivendolo nel normale 
Mkodeigovcmlombrarcalizzati 
dalkforzedlopposiztoneneHe 
dentocraiie occidental!: "Taml 
hanMfattoungovemo-ombranegll 
annipaiutiese la Lega vuole 
organbzart H proprio lavoro In 
questo modo.lofaccla. Questo non 
e'un governo che abUaautortta'o 
InvestHiira popolare equlndi none' 
unproMemachtmltocdiimotto.il 
vero praMema-hacontMiuato Prodi • 
e'chenotdobMamodareuna 
rbpostaaHelacune del nostra 
govemo.del nostra Paese verso II 
Nord. C't'una parte dtlPatM diet' 
legata **' Eurapa, ekehi Msogno di 
modemHa',dlefflcienza,enoi 
dobbiamodareaquestauna 
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Prasld. Umberto Botsl 
^ l i C o r n r n i s s a n Boaia lo 
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Umberto Bowipariaal«PariarirentodelU^ StefanoCavicchi/Ap 

Bossi frena sulla secessione 
«Si pud negoziare». I veneti dietro lo stop 

Ministro a sua insaputa 
aveva disertato il raduno 

per problemi di parcheggio 

G oVEKJV0 DELLA P A D A N1A 

Presidente: G. PAGLIARINI 
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lONCTO 

«Negoziato possibile con Roma se non si parte col piede 
sbagliato come ha fatto Violante...». A Mantova, nel giomo 
del vara «storico» del primo govemo della Padania, e del 
comitate prowisorio di liberazione, Bossi a sorpresa, recita 
la parte della colomba: «Ancora nessuna scelta sulla seces
sione... Abbiamb rivendicato solo uri dirittd...». Sulle deci-
sioni di Bossi ha agito anche la pressione dei veneti. «Ponti-
da il 2 giugno? Nessuna provocazione,..»: 

PA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

CARLO MAMaiLLA 
i MANTOVA. «Ho letto i giorna- scelta politica») e nemmeno sui 

II...e subito per loro due piu due fa 
selle. Han data la secessione co
me scelta gia fatta, invece il Parla-
mento della Padania non ha deci-
so uncora niente, nemmeno Pon-
tida ha giuratosu nulla...-'. 

Dunque da ieri la secessione 
del Nord e ufficialmentecataloga-
ta fra le opzioni poiitiche e sara la 
storia futura a decidere sul percor-
so. Cosl, ncl giorno dell'insedia-
mento dei govemo «sole» della Pa
dania, nel giomo della nascita del
la formazione del comitato prowi-
soiio di liberazione della Padania. 
Umberto Bossi Irena, precisa, non 
polemizza pill di lanlo ne col di
scorso di Violante («Io ho rivendi
cato un diritto: il dirilto di secessio
ne e di resislenza che sta a base di 
tutte le Coslituzioni e questo an
che 1'onorevole Violante lo sa be
ne...Ma non avevamo fatto una 

recentissimi awenimenti politic! 
romani e, soprattutto, si permette 
la licenza problematica, di non 
trascurabile significato: «Dobbia-
mo chiederci se sia ancora possi
bile il federalismo, senza il tracollo 
del Paese», Ma non basta, in serata 
sorseggiando una Coca cola, arri-
va fino al punto di non escludere 
una possibilita di negoziato col 
govemo romano deH'Ulivo:,«Sl, il 
govemo della Padania dovra ne-
goziare la posizione che verra de-
eisa dal parlamento di Mantova. 
Non penso che la via giusta sia 
quella indicata da Violante, quella 
degli eserciti, della violenza, della 
repressione, tutta roba pericolo-
sa». Poi aggiunge ancor piu signifi-
cativamente: «Tra un po' ci sara bi-
sogno di fare manovre e rnanovri-
ne...che potranno essere sostenu-
te a patto di un negoziato piu ge

nerate sulla situazione del Paese... 
Insomma I'importante e non parti-
re col piede sbagliato come ha fat
to Violante». 

Marcia indietro sulla secessio
ne? Non precisamente. Bossi, da-
vanti ai suoi duecento parlamen-
fari nordisti, ha preferito annac-
quare la portata eversiva delle de
cision! mantovane, accentuando 
gli aspetti della «responsabile fer-
mezza» ed evitando i toni della 
provocazione ha anche aperto la 
porta al confronto: «Ora e tutto 
pronto, abbiamo il nostra stru-
mento di liberazione e il nostra 
govemo, i ministri avranno I'alto 
compito di indicate se sar& possi
bile mediare o non mediare..,E se 
proprio non ci sara una via d'usci-
ta questo e il governo della spe-
ranza che la Padania non sara co-
strettaatracollares. 

Come previsto, Villa Riva Berni 
di Bagnolo San Vito e stracolma di 
leghisti. Camicie verdi dappertut-
to. Fuori piove a dirotto cosi sale e 
salette vengono prese d'assalto. 
Bossi parla pochissimo, quaranta 
minuti. La maggior parte del tem
po la impiega nella presentazione 
dei ministri del govemo, dilungan-
dosi sulle ragioni della scelta di 
Pagliarini come premier. All'anali-
si politica aggiunge poco o nulla: 
«Resto della mia opinione, per me 
Nord e Sud insieme vanno a cata-
f ascio. Comunque sono tutte cose 

che dobbiamo misurare, vedere, 
verificare...Certo non e possibile 
tagliare i trasferimenti di colpo, 
ma nemmeno si possono manda-
re soldj a una classe politica che 
non ha saputo gestire I'economia, 
Dunque megjioPadania e Sud di-
visi con due monete differen-
ti...Solo cosi ce; la possiamo fare 
tutti.. 

Analisi spielata finche si vuole, 
ma che non chiude la possibilita 
di un negoziato. Rimane allora da 
chiedersi che cosa abbia indotto 
Bossi a concedersi a una modera-
zione degna di una colomba. 

Probabilmente due fatti, uno in-
terno e uno estemo. Cominciando 
dal primo: dentro il Carroccio e or-
mai evidente la contemporanea 
presenza di due poli di pressione, 
due anime, una veneta e una lom-
barda. Dai veneti non arrivasolo la 
richiesta di contare di pifl, richie-
sta prontamente esaiidita con 
I'immissione nel governo padano 
di ben quattro ministri («abbiamo 
usato il bilancino», dira Bossi), di 
avere peso decisional proporzio-
nato ai voti conquistati sul campo 
il 21 aprile, ma anche un'indica-
zione piu moderate in termini di 
scelte strategiche. Insomma i «culi 
bianchi» del Veneto, come li ha 
definiti un senatore, esprimereb-
bero una vocazione decisamente 
piu improntata al federalismo 
spinto che non alia secessione. 

Una posizione ben diversa da 
quella dei lombardi che si fanno 
forti della presenza di Bossi, anche 
per occupare rilevanti posti di co-
mando. Tant'e che lo stesso Sena-
tur e stato costretto a precisare a 
proposito della candidature di Pa
gliarini a premier: «Non e vero che 
io sostengo a spada tratta i lom
bardi, anzi e piuttostp vero il conr 
trario e comunque mi sembra che 
per il govemo padano i veneti ab-
biano fatto la parte del lionn. Circa 
la moderazione di Bossi ha poi in-
teragilo anche il fattore estemo. II 
mancato accordo Polo-Ulivo sulle 
presidenze delle camere gli ha un 
po' rovinato il gioco. Cosi risulta 
piu difficile sostenere davanti al-
1'opinione pubblica che «quelli so
no la stessa cosa, il regime roma-
no». Dunque circostanza impone 
di non chiudere alia possibilita di 
unatrattativa. 

E per tranquillizzare ancora di 
piu gli animi Bossi si spinge perfi-
no ad ammorbidire il significato 
del raduno di Pontida, fissato per il 
2 giugno, festa della Repubblica: 
"Tranquilli non e una provocazio
ne. Li giureremo per la storica for
mazione del primo govemo della 
Padania». Certo resta da capire se 
dawero il leader del Carroccio 
creda seriamente alia via modera
te al federalismo...Oppure se non 
stia girando e rigirando sempre la 
stessa carta. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

• MANTOVA. La presentazione 
non e tra le piu solenni ma alia fi
ne un applauso liberatorio e una-
nime accoglie la lista dei ministri 
del «governo Sole della Padania* 
presentata da Bossi. 

Un govemo ristretto, di soli died 
dicasteri i cui responsabili sono ri-. 
gorosamente non parlamentari. 
Addirittura uno dei ministri: i'ar-
chitetto Gilberto Oneto da Belgira-
te, Varese, che sara responsabile 
della «ldentita popolare della Pa-
dania» non e neppure iscritto alia 
Lega e non ne sapeva proprio un 
bel niente finche un cronista non 
lo ha chiamato a casa, Qneto do-
veva partecipare alia riunione di 
Villa Bemi ma quando e arrivato a 
Bagnolo S. Vito e ha visto la coda 
di macchine e la difficolta di par
cheggio ha girato il volante e se ne 
6 tomato a casa. 

Bossi gli aveva chiesto in passa-
to di collaborare e lui si era dichia-
(3fo disponibile ma non si aspetta-
va I'elezione a ministro del «gover-
no Sole», in ogni caso al collega 
che lo informava al telefono, dopo 
aver chiesto notizie sugli eventual! 
emolument), si e dichiarato molto 
soddisfatto della nomina. 

Ecco in rapida sintesi la compo-
sizione dell'esecutivo leghista gui-
dato da Giancarlo Pagliarini. Mini-
stero affari istituzionali Fabio Dosi, 

awocato di Parma, gia deputato 
nella scorsa legislatu radove lavo-
rava alia commissione Affari istitu
zionali. Esteri FabrizioComencini, 
di Verona, vicepresjdente cjel con-.„ 
siglio regionale veneto, ex segreta^ 
rio del Msi di Verona, ^ppartenen-
te ail'ala nostalgjca e dura. E at-, 
tualmente segretario regionale 
della Liga veneta. Giustizia Gio
vanni Fabris, awocato di Venezia, 
ex deputato. Bilancio e program-
mazione economica Alberto 
Brambilla, collaboratore di Paglia
rini al ministero del Bilancio. Lavo-
ri pubblici e trasporti Celestino Pe-
drazzini, Sesto S. Giovanni, gia se
natore. Lavoro e attivita produttive 
Marco Sartori, Busto Arsizip, ex 
presidente della commissione La
voro della Camera. E stato voluto 
fortemente da Speroni. Sanita Al
berto Poiret, Vicenza, medico. 
Agricoltura Alberto Robusti di Cre
mona, gii deputato attualmente 
assessore all'agricoltura della Pro-
vincia di Mantova. E un piccolo 
imprenditore nel settore delle se-
menti e macchine agricole. Cultu
re e informazione Massimo Sca-
glione, Torino, regista teatrale del
la Rai. 

identita popolare della Padania 
Gilberto Oneto, Belgirate, architet-
to, sempre che si trovi parcheggio. 

OS.T. 

, " II premier del governo del Sole: se Prodi fara bene noi lo applaudiremo 

Pagliarini: «Armi? Non ci penso proprio» 
Giancarlo Pagliarini 6 stato eletto a Mantova premier del 
«governo Sole della Padania». L'ex ministro leghista usa to
ni rassicuranti: «Voglio essere libera in uno stato federate, 
voglio ragionare e non mi e mai passata per la testa I'idea 
di usare le armi, non capisco proprio il discorso di Violan
te". A Prodi dice: Ascolti le proposte della Lega. Come in 
una partita a scacchi tocca lui la prima mossa: vedremo 
cosa fara in materia fiscale. Se <ira bene lo applaudiremo*. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

SILVIO THKVISANI 
MANTOVA. L'invito di Bossi e questo momenta non sono piu il 

perenlorio:«Se li eleggete all'una-
nimita 6 molto meglio, perche I'u-
nanimita da piu forza alle decisio-
nl che si prendono, non perdia-
moci in prezloslsmi democratici». 
E I'assemblea di Villa Riva Bemi, 
Mantova, raccoglie il messagglo: 
un lungo applauso sottolinea l'e-
lenco dei ministri e la nomina del 
Premier del igoverno Sole». 

Un voto unanime. Gjancarlo 
Pagliarini 6 emozionato e prende 
molto sul serio il nuovo ruolo: «da 

capogruggo della Lega alia Came
ra, mi dimetto perche questo im-
pegno e molto piff importante». 
Dovremo lavorare ventre a terra, 
aggiunge, sapere tutto e far sapere 
tutto a tutti. Non e tenero con Vio
lante e definisce il suo discorso da 
Presidente della Camera «incredi-
bile». 

Perche onorevole Pagliarini? 
Perche voglio la liberta senza usa
re la forza evengo minacclato del-
I'uso della forza contio di me, lo 

voglio ragionare, chiedo liberta e 
non mi e mai passata per la testa 
I'idea di usare le armi. 

Da oggi lei e il premier del gover
no della Padania, come dtte vol, 
qual e il vostro programma? 

Be', la risposta e semplice: il fede
ralismo. Noi vogliamo essere liberi 
in uno stato federale. E essere in-
seriti nell' Europa delle regioni. 
Questo paese e sull'orlo del bara-
tro, si rischia di saltare per aria, 
non e'e pid economia, la Lira non 
vale un tubo. Eppure noi non vo
gliamo chiamarci fuori: il proble-
ma dello stato italiano e anche un 
nostra problema. L'unica slrada 
percorribile e il federalismo, an
che se il sospetto che I'ultimo tre-
no sia gia passato e molto forte. 

Federalismo, federalismo: sembra 
quasi una formula maglca, Po-
trebbe spiegarci come la Lega, II 
••governo Solo- che lei preslede in-
tendertallziarlo? 

Vede, innanzitutto vorrei precisa
re che l'obbiettivo della Lega e 
cambiare la mappa del potere per 

questo sono tutti contra di noi. In 
ogni caso il nostra sara un gover
no trasparente e proponiamo cin
que fasi per il federalismo. 

Quail? 
Primo: decentrare tutte le decisio-
ni che e possibile decentrare. Se-
condo: vogliamo introdurre la 
concorrenza anche in politica. 

Cosa vuol dirt? 
Concorrenza significa efficienza. 
E la concorrenza in politica vuole 
dire che al parlamento di Roma si 
stabiliscono dei principi generali 
validi per tutti e poi le regioni li ap-
plicano come meglio credono 
con leggi proprie. Le faccio un 
esempio che pu6 sembrare para-
dossale ma che pud funzionare: si 
decide che fino ad una certa eta la 
scuola e gratuita: benissimo, poi 
una regione decide di farlo attra-
verso le scuole private, un'altra 
con private e pubbliche e via di se-
guito. Alia fine vedremo chi ha 
scelto meglio. 

Andiamoavanti... 
Al terzo punto mettiamo I'inver-

sione dei flusso fiscale: oggi si pa-
gano le tasse a Bergamo e queste 
vanno tutte a Roma. Noi diciamo: 
in prima battuta tutte le tasse resta-
no alle regioni. 

E in seconda battuta? 
L'assemblea delle Regioni decide-
ra cosa dare a Roma. Un altra 
esempio. Bisogna costruire il pon-
te sullo stretto di Messina: questa e 
una scelta che interessa non solo 
I'ltalia ma tutta 1'Europa, e insieme 
bisogna contribute. Cosi si va ver
so la responsabilizzazione delle 
spese e lo stato spende solo quello 
che ha. 

E la solidarity con le regioni piu 
povere? 

E il quinto punto. L'assemblea del
le regioni decidera cosa mandare 
alle regioni piu povere. 

Lei continua a parlare dl regioni, 
allora vuole dirt che le macro ag-
gregazioni sono sparite dal vostro 
orizzoitte? 

Per il momenta io credo che non 
si debba cambiare troppo.Poi le 
singole regioni concerteranno 

eventuali accorpamenti, chieden-
do il parere dei loro cittadini ma-
gari attraverso referendum. 

Lei parla anche di Assembles delle 
Regioni, cosa vuole dire che II Se
nate deve dhentare questo e che 
occorre cambiare la Costituzlone? 
Certo. 
Parttdperete ai lavori della even
tuate commissione Bicameralt? 

No. Comunque aspettiamo di ve-
der cosa decidono e cosa metto-
no sul lavolo e poi decideremo il 
da farsi. 

Se Inviasse un telegramma a Prodi 
cosascriverebbe? 

Stai attento alle proposte della Le
ga. E una partita a scacchi io ho il 
nera, lui il bianco. Negli scacchi 
tocca a lui la prima mossa: vedia-
mo cosa fara in materia fiscale. Se 
fara cose che vanno bene applau
diremo, senno faremo contropro-
poste E se ci saranno iniziative 
contra il nord, ma io mi auguro 
che non ce ne saranno, reagire-
mo, owiamente attraverso iniziati
ve poiitiche, 
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Mr. Bistefani (Polo): 
I f «Stiamo uniti, senno 

chi li vende i biscotti?» 
«Chi sono io? Babbo Natale?» e Viale Eugenio, Casale Mon-
ferrato, Bistefani, Kaimiri. Dal 21 aprile anche deputato di 
Forza Italia. Si presenta «dolcemente», spiegando il segreto 
dei suoi biscotti e panettoni. Uno da 5 chili Io manda ogni 
Natale a Berlusconi. E «dolce» deve essere anche l'opposi-
zione, se pud servire a creare nuovo lavoro. La secessione? 
«Sarebbe un disastro. Per vendere al Sud si dovrebbe 
esportareii. 

OementcMutelU.Satto.GlanfraiKonnl MarcoMarcotullt 

Buttiglione c Mastella: «E ora 
referendum sulla secessions 
«Che dobbiamo aspettare, la marcia su Roma delle cami-
cie verdi? Facciamo il referendum siilla secessione», propo
ne Mastella, Ccd. E Buttiglione, Cdu: «Buona idea». Ma 1'i-
dea non piace per nulla a Fini, An; «Sarebbe un grosso er-
rore, un regalo a Bossi.. Non e la stracĵ  gjusf4», Rubinp,, pop, 
dei candidati alia presidenza dei deputati foiiisti: «Nori va 
bene assolutamente». Intanto Casini: «II Polo riprenda il 
dialogoconlaLega». u . , 

• ROMA Umberto Bossi si e latto 
una specie di governo a proprio 
uso e consumo, continua a parlare 
dl secessione, anche se con toni 
meno guerreschi e allora che fa 
Clemente Mastella? Replica con 
una proposla: >Facciamolo questo 
referendum sulla secessione*. E al 
segretario del Cdu sta anche bene; 
•Buona idea«, dice infatti Rocco 
Buttiglione. fi evidente che messa 
cosl la cosa e deslinata ad esplode-
re nelle gia accese discussioni in
terne del Polo. Tanto e vero che 
Glanfranco Fini la cassa e non solo 
perche non esiste I'istituto referen-
dario di questo tipo nella nostra Co-
stituzione (doe si pud solo abroga-
re una legge o parte di essa). II pre
sidents di An, infatti, ritiene che un 
referendum «sarebbe un errore, un 
grosso regalo a Bossi. Non sarebbe 
la strada giusta». Ma aggiunge, giu-
sto per spiegare di non temere un 

evento del genere, «se mai si faces-
se il 50% dei cittadini del Nord e il 
98% di quelli dl Gentro Sud sareb-
bero per I'unita nazionale«. Dun-
que Mastella propone il referen
dum. Nel mezzo di una discussione 
sul bipolarisrno, sulla necessita del
le lifomie e di quale istituto dovreb
be essere preposto per queste - na-
turalmente lui eperl'assembleaco-
stituente - il presidente della Vela 
lancia ia sua idea. «Ma si, cosl la fi-
niamo questa telenovela delta se
cessione. Che dobbiamo aspettare 
le camicie verdi che marciano su 
Roma? II referendum svuoterebbe il 
potenziale della Lega. Bisogna ca-
pire i motivi di fondo della collera 
dei pkcoli ricchi del Nord, rispetto 
a quella dei piccoli poveri del Sud». 
Mastella non si fa spaventare nem-
meno dall'ipotesi di una vittoria se-
cessionista: «Pazienza, un paese 
democratlco deve accetlare il re-

sponso delle urne, ma non credo 
che la maggioranza del Nord vor-
rebbe la secessione, perche perde-
rebbe i mercatl meridionals. Ecco-
la qui la provocazione: «Sono per 
prevenire la secessione con una 
scommessademocratkia»; "' ' >' 

Che, secondo Buttiglione, do
vrebbe essere cosi lormulata;«Vo-
lete un nuovo patto di solidarieta 
nazionale o la rottura dell'unita na-
zionale?». II segretario del Cdu con
cords con Bossi quando denuncia 
che il patto di solidarieta nazionale 
e saltato. Ma, aggiunge, e anche 
saltato II patto di uriita tetritoriale e 
quello di solidarieta socjale, cre-
sciuti nel vecchio sistema conso-
ciativo. 11 punto-continua Buttiglio
ne - e che dobbiamo fame di nuovi 
e anche per questo e necessaria 
I'assemblea cqstituente. E se vin-
cesse la secessione? «Non credo, 
comunque bisognerebbe sempre 
considerate con la massifria atten-
zione il risultato electorate. Irisom-
ma a Bossi che dice: me ne vado, 
non si pud rispqndere no, perche 
siamo in una prigione. Piuttosto bi
sogna vedere come fare per sfare 
insiemen. 

Dunque referendum, anche per 
Buttiglione. Ma intanto e proprio il 
Cdu che a Napoli sta raccogiiendo-
le firme da inviare a Scalfaro e al 
ministero dell'lntemo per sollecita-
re la chiusura del cosidetto parla-
mento di Mantova, «Un'azione ne

cessarian la definisceilpromotdre, 
Fabib Avitabiie, Invece Pier Ferdi-
nando Casini si auguVa una ripresa 
di dialogo con la Lega. II segretario 
del Ccd sostiehe che «l'incomUni-
cabilita con la Lega non serve a 
riessUnO** sarebtJWilrnf^gald'MSp 
po grande per Bo^iseil Polo diveri-
tasse succube della maggioranza o 
si facesse coinvolgereih una*gica 
delle grandiintesecon l'Ulivo». 

Dal 21 aprile in poiequesto un 
chiodoflsso per Forza Italia: come 
recuperare terreno neH'elettorato 
settenrrionale che ha premiato la 
Lega, Lo riconoseeahche Alessan-
dro Rubino, deputato milanese 
tandidato alia presidenzadel grup-
po. E per questo ritiene che la pro-
posta-provocaziqne di Mastella 
non vada bene. La rispbsta giusta 
alle richieste poste da colore"'che 
hanno votato Lega sono altre: •'Se 
in tempi rapidi proporremo un pro-
getto federalista, riusciremo a sem-
plificare la burocrazia, offriremo 
migliori servizi, ecco che ilprpble-
ma della secessione non esistera 
piO, come non esiste nemmeno 
ora. II punto e di non perdersi in pa
role, la gente si aspetta che noi la-
voriamo bene. Altrimenti emergera 
dawero il problema del Nord come 
quello del Sud». E Fini: «L'unico mo-
do per depotenziare la Lega e che il 
govemo govemi bene e 1'opposi-
zione del Polo sia migliore di queila 
della Lega». Poi chi vivra vedra. 

Amemblm degli eletti 
nelle IMe delVUlivo 

alia Camera dei Depulali 
e al Senato della llepubhtiea 

Murtedi 14 maggio, ore 12 
Cinema Capraaim 

Piazza Capraniea, 101 - llorna 
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II federalismo possibile 
che. rivendicando il federalismo ov-
vero forme spinte e rapide di decen-
tramento di poteri e di funzioni, 
condanna automaticamente e logi-
camente qualsiasi ipotesi secessioni-
sia. I sedicenti Parlamento e gover
no di Mantova, sono, in effetti, mot
to meno rappresentativi dei sindaci 
del Nord-Est. Non hanno, per dirla 
chiaramenle. nessun mandate e nes-
sun potere. Al momento, non sem-
bra neppure che abbiano nessuna 
idea e, se continuano ad accettare 
supinameme le giravolie, le impen-
nate, le semptificazioni provocatorie 
di Bossi, continueranno a non avere 
e non produrre idee. 1 sindaci del 
Nord-Esi, parecchi dei quali leghi-
sli. pur nella legittima e logica diffe-
renziazione delle posizioni (piu sui 
modi e sui contenuti di una reale re-
distribuzione di poteri e risorse che 
sui tempi, sull'urgenza concordano 
tutti) hanno idee comuni. Stretti fra 
le esigenze e le rivendicazioni dei 
ciltadini del loro lerritori e i ritardi e 
le inadempienze delle burocrazie a 
tutti i llvelli e I'indecisionalita della 
politica. i sindaci tlniscono per pa-
gare in impopolarlta e in frustrazio-

ni un prezzo altissimo per responsa-
bilita che non sono loro imputabili. 
Proprio perchS sono in comatlo con 
i loro elettori, i sindaci del Nord-Est 
sanno che il problema non e la" se
cessione, ma la diftlcolta di gover-
nare prodotta e amplificata da lacci 
e lacciuoli della vecchia politica e 
della tradizione burocrazia. 

1 sedicenti Parlamento e govemo 
di Mantova possono cominuare a 
riunirsi. tutelati dalla Costiruzione, 
come libere associazioni. Fanno 
meno danni di quel che pensano e 
sperano, atmeno fmianto che non 
entrano in conlrasto con i'ordine 
pubblico. L'insoddisfazione del 
Nord-Est, talvolta inevitabilmeme 
esagerata dalle minoranze pid attive 
che si sentono larpate nei loro istinli 
capitalistic! piii sfrenati, finisce per 
pesare sui rappreseneanti pid vicini 
a queste minoranze: i sindaci. Natu-
ralmenle, i sindaci sanno distinguere 
fra minoranze iperattlve e maggio-
ranze che si esprimono meno rumo-
rosamenle. Ecco perchd si sono 
schierali per un decentramento fede-
rale e non per la secessione, neppu
re sventolando 1'articolo 132 della 

MlnnW(Pdt): 
SudeNonl 
facce della 
stessamedaglla 

' i 
-UquestJeneineridioMltela 
questioiwdel NordaMrsiHMsoMche' 
le due facce dclastesunieda9lU>.Lo 
ha affennito NMCO MNMM, delta 
segnteri>iuzioiuledelPds.«Sea 
Nord-tuajgiuntoMliMMi occorre 
comolldareedeaeadcKllimccsso 
economko,ilSudMMpMoaccettaKll 
niolodichidHeitdcl'esisteiite, 
penttro.hudeguito.Vlcevenaltsue 
esigenzedevoMCMwiiiuredlpari 
pauoconHMeizogianiocManutoa 
mburarsiconl'MitoaovenHKlaii 
devedhnosmniupaceUmMnai 
dasse djrigente e die dew mettere 
fhulmenteafnittoletantt risorse 
flmn inutlNzz>te». 
Secondo WnnHi,quliidl,4lU 
sujgesUawdlsecessioiie 
IIMezzogloniodeverisDondertcon 
un nuovo patto unHMto die deve 
vedere HrettMmnte coMeoaUtn loro 
nuovo sensodiresponsabHttae 
sofidarieta*. 
"Sbaglu - ha conduso MfmMi • chi, 
anche al Sud, si HmltoariiKiQzareU 
piopaganda delta Lega e 
cotrtemoonneamenteiimsl 
adopera perche stanotasdateaHe 
spallearretrateneevecdilepigrizle-'. 

• ROMA. Bistefani. Un cognome? 
No una crasi: Biscottificio Santo 
Stefano, dal nome della tone di Ca
sale Monferrato, dove Luigi Viale 
pnma si occupo di commercio al-
I tngrosso di dolciumi, per passare 
pot a produrli. Insomma e lui il pa
dre dei Krumiri. Ma «chi sono io, 
Babbo Natale?» e suo figlio Euge
nio Perche quella pubblicita, nata 
nell 83 nello studio di Amiando Te
sta si rifa appunto ad Eugenio, che 
si occupa della parte managerial 
dell azienda e a suo fratello Alber
to che invece pensa alia parte pro-
duttiva, ed e il pasticciere mingher-
lino del filmato. Eugenio, 57 anni, 
un figlip, da giovedt siede su uno 
dei seggi di Forza Italia. 

Dal fomo al Parlamento, un bel 
salto. 

Ma io ho gia fatto politica, da libera
te nel consiglio coniunale di Casale 
Monferrato. Quando abbiamo ini-
ziato a fare pubblicita ho conosciu-
to prima Dell'Utri, poi Berlusconi. 
lo sono il classico peone, non co-
nosco nessuno, salvo qualche pie-
montese. Mi pare molto difficile riu-
scire ad esprimersi in questa situa-
zione. 

Insomma, molto meglio fare i bi
scotti. Qual e il segreto del krumi
ri? 

Come ogni buon frolllno sono fatti 
di farina, burro, zucchero, uova, 
miele. Ma non hanno il lievito chi-
mico.Questo Ji rencle miglJQrj. ,„ ,„ , , 
", Maandiepiucari. ' . -,. 

Sorio i commeitianti che li hanno 
defihiti prodbttidieHte.'ma* alia pro-1 

duzione hanno prezzi assoluta-
mentenoncari. 

Fare biscotti e fare leggi owta-
. mente non e la stessa coa. E un 
parttto si puo paragonare - come 
faqwkuno-adun'azienda? 

In un'azienda e'e un organismo 
che comanda quasi dittatorialmen-
te, in un partito bisogna fare deile 
mediazioni. 

Che tipo di opposUone ritiene 
cheilPolodebbafare? 

Dire no tanto per dirlo 6 sbagliato. 

Costituzione che delinea la procedu-
ra corretta per la creazione di ma-
cro-regioni. Se, per6, i sindaci venf 
gono lasciati soli a sostenere il peso 
dell'attivismo insoddisfatto e un po-
chino separatista, lo Stato rischia di 
perdere ancora consenso. Non e det̂  
to che questo signiflchera automati
camente crescita di voti per la Lega 
e sostegno alle sue auivita folklori-
stiche. 

Tuttavia, il buon govemo pass* 
sicuramente per una redistribuzione 
concrela di poteri e risorse, per un 
alleggerimento degli apparati cen-
trali, per uno snellimento delle mac- ! 

chine burocratiche a tutti i livelli. 
Non sono operazioni che possano 
essere affidate ai cosiddetti ministri 
del cosiddetto govemo di Mantova, 
non panicolarmente dotati di com-
petenze tecniche e privi di misurabi-
le rappresentativita. Sono operazio
ni che, federalismo oppure no, mi-
naccia di secessione oppure no, van-
no fatte dal legittimo e democratica^ 
mente insedialo governo dell'Ulivo 
perche sono necessarie, utili, non 
pid procrastinabili. 

[Gianfranco Paaquino] 

Se e il caso bisognera dire anche 
dei si, come del resto io ho sempre 
fatto quando ero in consiglio co-
munale: sono stato sia in maggio
ranza che all'opposizione e ho 
sempre ragionatocon la mia testa, 

Perche II Polo ha perso? 
Ci ha disequilibrato il voto della Le
ga. Che ha recuperate voti nostri 
che esprimono il malcontento del 
Nord e che non abbiamo saputo in-
tercettare. E la Lega non e un parti
to che costmisce una politica in 
modocorretto. 

Sarebbe stato meglio se aveste 
perso a favore dell'Ulivo? 

Al limite si. Pensi a cosa succede-
rebbe se dawero si arrivasse ad una 
divisione dell'ltalia. Sarebbe un di
sastro, non solo per motivi ideologi-
ci e storici, Noi che siamoun'azien-
da perderemmo meta mercato, 
perche per vendere alSud dovrem-
mo esportare. Ma ci6 detto, il mal
contento del Nord resta ed e reale: 
la burocrazia, le lungaggini per chi 
produce sono (ante. 1 problemisi ri-
solvono solo semplificando, delegi-
ficando, per aiutare le imprese che 
darebbero piO lavoro e piu benes-
sere. Comunque il problema prin-
cipale resta il lavoro: se si riesce a 
trovare un meccanismo per rilan-
ciare 1'economiasaraun bene. (>-• 

Se Prodi andra in questa dhezkme 
vol cosa farete? 

Loappoggeremo. 
, „ lei nm ha addok*) In ouakbe 
, modo la sconfltta dl Berlusconi? . 
Non ho anbora aVuto mbdo cS ^ar-

:I largli:Per6aNatalegtimandosem-
' pre un grossb pailtettone diSchili. 

Ei panettoni sono buoni come I bi-
scotM? 

Certo, perche li facciamo in modo 
tradizionale, impastandoli cinque 
volte e raffreddandoli a testa in giu 
pernon farli afflosciare, 

Rana,queHodelto(telilnl,faliiidl-
retUmente ia pubblicita. Perche 
leinonfaBabboNaWe? 

Perche Rana•& il nome del proprie-
tario dell'aziehda e del prodottp. Io 
rhiehiamo Viale. ORo.ta, 

CITTA Dl SESTO SAN GIOVANNI 
Medaglia d'Oro at V.M. 

SETTORE: Segreterla Generate 
Piazza della Resistenza n. 20 -'20099 stesto San Giovanni 

Tel. 02/2496295 • Telelax 02/26220344 

AVVISO PUBBUCO 
Si rende noto che questo,Comune procedera aH'affidamento di incarichi 
per le ..Attivita dl Progettazione» dl intervenli ediliz! inseriti tra quel progetti 
da attuare nell'anno 1996, ai sensi dellart 17, comma 12, legge n. 109/94 
e successive modifiche ed integration). 
Gil interessati possono presentare la loro candidatura corredata da curricu
lum professionals. 
L'awiso pubblico in forma integrate, 6 stato Inviato agli Ordini e Collegl 
Professional! local! ed esposto all'Albo Pretorto dl questo Comune. 
Copla dell'avviso integrale potra essere hchiesto alle rappresentanze pro
fessional! od a questo Comune. 
Le domande, con la documentazione integrale, dovranno pervenire. in 
busta affrancata In corso particolare perentortamente entro e non oltre I! 
termine delle ore 17 del glorno 30 magglo 1996 all'Ufficio Protocollo del-
I'ente. 
Ulterior! informazioni potranno essere assunte presso I'ufficlo Edllizia 
Pubblica - Tel. 02/2496268 In orarl d'ufflcio. 
Sesto San Giovanni, Omaggio 1996 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI: Ing. Plan 



II Professore: 
nomi come Dini 
Napolitano 
Ciampi, Andreatta 
Maccanico hanno 
una grande 
riconoscibilita 
intemazionale 
Un ministero 
della Cultura 
senza ombre 
di propaganda 
per valorizzare 
questa risorsa 
del nostra paese 
Un esame 
di coscienza sul 
ruolo delle donne 
E a Bertinotti 
dico: restano 
le differenze 

• *. *c «•>««!» 
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B RomanoProdi.A<kstra,EnlHaSalvito Luciano Nadalini 

Prodi: la Nato e un pilastro 
« Ecco il pacchetto di imischia per % governo» 
«Credo di aver avuto ragione». Prodi rivendica lo «spirito del 
maggioritario* con cui ora vuole affrontare il compito del 
govemo. «Con un pacchetto di mischia fatto di persone 
con grande riconoscibilita e presenza intemazionale: Dini, 
Napolitano, Maccanico, Andreatta, credo anche Ciampi, e 
poi uomini nuovk Rimarca la differenza con Bertinotti sul-
la Nato («Resta il pilastro della nostra difesa») e sull'Euro-
pa. E al Nord-Est dice: «SI, Federalismo a tutti i costk 

• ROMA. «Ad assere onesli, quel 
concetti di Bertinotti non sono una 
novita». Non si impressiona e non si 
scompone, Romano Prodi, ora che 
le parti si invertono all'ormai classi-
co megafono dei giomali stranieri: 
se il segretario di Rifondazione co-
munlsta alza il lono delle rivendica-
zioni di bandiera, il leader dell'Ulivo 
mantiene ben lermo I'ancoraggio al 
programma. E, conseguenlemente, 
alia squadra di govemo che meglio 
pud garantirne I'altuazione; <Dob-
biamo fare un govemo che sia di 
grande rassicurazione per la comu-
nita politica ed economica intema-
zionale». Prodi un po' si fa strappare, 
un po' li fa lui i nomi degli uomini 
che hanno questa funzione»: «Dini, 
Napolitano, Maccanico, Andreatta, 
credo anche Ciampi... Non dico che 
questi saranno I ministri, ma e l'elen-
co delle persone che in ogni cancel-
leria slraniera, in ogni palazzo presi-

denziale di la garanzia della serieta 
delpaesei. 

La differenza con I'alleato della 
desistenza, dunque, non viene n6 
negata ne sovradimensionata. Sem-
plicemente e «rimarcata» per come 
si e gia manifestata nel corso della 
carnpagna elettorale, Bertinotti ritie-
ne che la Nato sia «storicamente su-
perata«? «Per me - dice Prodi - resta il 
pilastro della nostra difesa.. Semmai 
c'e da wedere cos'e la nuova Nato». 
Ma «insieme agli americani e agli al-
tri europei». Ancora: Rifondazione ri-
tiene che I'Europa di Maastricht sia 
•arrivata al capolinea»? «E piu un 
problema sull'interpretazione del-
I'Europai, replica il leader dell'Ulivo 
rilevando - «eon piacere» - come «in 
tutti i governi europei I'accento si e 
spostato verso il problema della di-
soccupazione e la necessita di trova-
re nuovi postl di lavoro». 

Ne Prodi si lascia spaventare dalla 

minaccia secessionistica che la Lega 
fa pencolare, peraltro con sempre 
minore baldanza. Alia richiesta 
avanzata dai sindaei del Nord-Est di 
•Federalismo a tutti i costi» non ha 
«nulla da eccepire». Anzi: «Mi fa solo 
piacereche*s1Molrttonti»:Espiega; 
passando dalle telecamere del Tg5 
della Fininvestasquelle di rurdel. 
la-Rai-(one-hanno seguilo il suo 
rientro a Bologna in treno), di es
sere <un animate del Nord Est, na
to cresciuto e vissuto studiando i 
problemi della piccola e media 
impresa» che, dunque, sa nbenissi-
mo» cosa si cerca 11: «Vogliooo uno 
stato efficiente, i servizi che funzio-
nano, strade e trasporti, un rappor-
to efficiente con il resto del rtiondo 
nel commercio e nelle esportazio-
ni. Questo vogliono. E basta». Ma il 
Sud? Prodi ha conosciuto bene, 
nelle sue corse in pullman, I'ansia 
di lavoro dei gipvani meridionali: 
•Dobbiamo aiutarli a costruire il 
loro posto dilavoro». 

Va dawero «di corsa», Prodi, ver
so il nuovo governo. Ma un proble
ma «seriot lo riconosce: quello del
la donna. «Non solo un ministro p 
due ministri donna, ma proprio il 
ruolo della donna... Su questo 
punto il paese deve ancora fare 
l'esame di coscienza». A Prodi toc-
chera farlo subito, cercando di as-
sicurare nel governo una xrappre-
sentanza significativa pur essendo-
vi pochissime donne in Parlamen-

Mlchell: 
non sono flgllo 
di quel dc... 
Troppl ex dc nel governo? Non Enrico 
Mlchell, direttbra general* dell'lri e 
future sottDttgretorioalla 
prtsidenu,chelerilupretlsat.oin 
retazioiM * quintalriportato ieri da 
alcuril quotidian! ( t n j a ^ non il 
nostro),dl non essere figlioddl'ex 
scgretarioammlniitrativo della Dc 
nUppoMkheli.-Purleaandomia 
niippoMlridi.ahrmedtcedutonel 
mesedidkembrel995,vlncolidi 
affettoestmu,ritengo-afferma. 
qiuntonuiobbUgatoriopernK 
resrJtulrmi alia miavera patemtta, 
cosaculterH|omoWsslmo,edoea 
qudbdiFoscotolWcheuV 

to». Si parla di Livia Turco e Gio-
vanna Melandri.per il Pds, e di Ro
sy Bindi, per il Ppi. Ed e possibile 
che una di queste, o un'altra, pos-
sa assumere una specifica respon-
sabilita come sottosegretario nel-
I'ambito della presidenza del Con-
siglio. 

I ministeri, con ogni probability, 
resteranno i 22 del governo Dini, 
che e il numero piu basso da mol-
to tempo a questa parte. E se il 
•pacchetto di mischia» e gia defini
te con nomi di «grande riconosci-

Salvato (Pre): riconoscere 
le differenze di cultura 
e base per il confronto 

UETICI* PAOLOZZI 
• ROMA. "Rifondazione alza il ti-
ro», titolavano ieri mattina; afcuni 
giomali. Dopo aver ascoltato il se-
gretario del Pre, Fausto Bertinotti, e 
il suo annuncio di essere pronto, se 
necessario, a <contrastare il gover
no de]rUlivo», di legna da bruciare 
sul fuoco della polemica politica ce 
n'eraparecchia. Dalla riproposizio-
ne dell'uscita dalla Nato al rifiuto 
dei parametri di Maastricht alia ri
chiesta di un «riequilibrio a sinistra.' 
di fronte ai nomi che circblano di 
ministri e sottosegretari troppo sbi-
lanciati verso il centra. 

Ma il future premier ha buttato ac-
qua sul fuoco. Una boona risposta, 
cMedtamo a ErsWa Salvato, capo-
gra^al Senator per Rtfondazio-
ne (si fa H suo nome per una deUe 
vicepresldenze)? 

Se ognuno pensa per se, in termini 
di prendere o lasciare, le azioni 
purtroppo possono sfociare in 
quello che ognuno di noi ritiene va-
da evitato: la rottura. Se, invece, la 
responsabilita la si chiede non da 
una sola parte ma ognuno I'assu-
me, le azioni stesse possono essere 
dentro questi processi di responsa

bilita e presenza intemazionale* 
(Dini agli Esteri, come egli stesso 
ha ammesso ieri a Firenze, Napoli
tano all'Intemo, Maccanico alia 
Difesa o alia Giustizia, Andreatta al 
Bilancio, Ciampi al Tesoro), il lea
der deirUlivo. assieurarche ci sa
ranno anche «uomini nuovi». Pro-
babilmentej Burlando e Fassino, 
del Pds, e- il popolare Bianchi, che 
potrebbe cost mettere la presiden
za del partita a disposizione di 
Bianco, prossimo a lasciare la se-
greteria, pare a Marini. 

E significative innovazioni po-
trebbero esserci nella stessa strut-
tura del governo. Prodi conferma 
che ci sar4 un ministero per la 
Cultura, ma non avra nassuna di 
quelle ombre di propaganda o di 
ideologia che qualcuno ha paven-
tato-. avra il compito di valorizzare 
questa che e la grande risorsa dei 
paese». Candidato naturale e Vel-
troni che, a sua volta, sgombra il 
campo da un altro equivoco: «Non 
si e mai discusso della possibility 
di scorporare la responsabilitci del
le televisioni dalle competenze del 
ministero delle Poste e telecomu-
nicazioni». A cui potrebbe andare 
il laico Giorgio Bogi. 

Non c'e, in Prodi, I'assillo di una 
sorta di manuale Cencelli. Il che 
non significa che problemi di 
composizione, se si vuole di visibi-
lita, politica, non ce ne siano. An
cora non si sa se Dini abbia ac-

cantonato I'aspirazione a una vice 
presidenza del Consiglio, aggiunti-
va a quella designata per Veltroni, 
o poni il problema della riconosci
bilita del proprio apporto autono-
mo alia coalizione per avere un al
tro paio di ministri di«Rinnova-
mento». Finora si era parlato degli 
uscenti Treu e Fantozzi. Adesso si 
aggiunge il nome di Del Turco, Ve
ra? «Mi ha gia telefonato - racconta 
I'esponente socialista - un aspiran-
te ministro. Gli ho chiesto: "Dove 
sei?". "Al ministero", ha risposto,i 
lo invece sono a Collelongo: stavo 
e sto continuando una partita a 
scalaquaranta». 

Sari pure disinvolto Del Turco, 
ma tradisce che corrono aspirazio-
ni, aspettative e timori concorren-
ziali. Qualcuno vede tornare, da 
questa o altre parti, la woglia di 
Dc». E Prodi risponde: «Non ho 
creduto alia ricostituzione del cen
tra. Ormai e un'epoca chiusa». E 
aggiunge, forse tenendo conto an
che del diverso dubbio accennato 
da Massimo D'Alema, che - cioe -
possa prendere il soprawento un 
•fanatismo ulivistico»: «Ormai e 
maturato lo spirito del maggiorita-
rio. E tutti sanno che la democra-
zia non e di per se stessa capace 
di risolvere il problema, ma e t'al-
temanza. E questa si ottiene sol1 

tanto se abbiamo due blocchi al-
temativi in cui uno vince e uno 
perde». D P.C. 

ii * „ , «Rifondazione da risposte sb^liate a problemi che comunque dobbiamo porci» 

Salvi: «Non esiste una mina Bertinotti» 

• ROMA, «11 problema non e che 
cosa dice Rifondazione, ma che co
sa farSt 11 Pds al govemo». Cesare Sal
vi, piesidente dei senatori della 
Querela nonche possibile ministro 
nel governo Prodi, con Bertinotti che 
vuole abbandonare Nato e Unione 
europea In un colpo solo preferisce 
non polemizzate, Perche «anche in 
questo caso, come in quello della 
scala rnoblle, Rifondazione comuni-
sta solleva question! aperte, che sa-
rebbe sbagliato ridurre a ideologia o 
a Infantlllsmo politico. Sono le tispo-

«Rifondazione solleva problemi reali: sono le risposte ad 
essere sbagliate». Per Cesare Salvi, ne la Nato ne I'unifica-
zione europea sono in discussipne. E tuttavia di modello di 
difesa e di «Europa sociale» si dovra discutere. Bertinotti e 
un «pericolo»? Salvi lo esclude, e spiega: «La tenuta della 
maggioranza dipendera dalla capacita del govemo di at-
tuare il suo programma e di rispondere anche alle questio-
ni che Rifondazione solleva». E il Pds «fara la sua parte». 

MBMZIO NONDOUNO 
ste di Rifondazione, invece, ad esse
re sbagliate. Ma i problemi esistono, 
dobbiamo saperlo». 

Audit H Pds nutre qualche dubbio 
sullaNato? 

No: e fuori questione che I'ltalia pos
sa mettere unilateralmente in di-
scussione I'Alleanza atlantica, o 
chledeme lo scioglimento. E tuttavia 
c'e una questione aperta: come or-
ganizzera I'Europa una politica di di
fesa comune, e come si def inira d'in-
tesa con gll Stati Unlti una nuova fun-
zione della Nato dopo la fine della 

guerre fredda e del bipolarismo. 
Lo stesso discorso vale per Maa
stricht? 

Si, anche qui Rifondazione solleva 
un problema aperto. Dico di piu: 
parlare di Europa oggi significa rilan-
ciare I'Europa di Delors e non limi-
tarsi all'Eurapa delle banche centra-
li. Dn'unificazione che non ponesse 
al primo posto la questione del lavo
ro sarebbe monca. Edeprecisamen-
te di questo che parla la sinistra eu
ropea. II compito della sinistra al go
vemo e quello di assecondare un'i-

dea di "Europa sociale": perche an
che in Italia eprevalsa un'idea ridut-
tiva dell'unificazione, un'idea tutta 
monetaristica. Insomnia, il cortocir-
cu ito di Rifondazione e nelle risposte 
che suggerisce, non nelle domande 
che solleva. 

Esiste tuttavia un -problemi Rl-
fondazkme», qualcuno dice persi-
no un «pericolo Rifondazione'.... 0 
ritieni die BcrUnotH possa essere 
una «rbona» per II govemo? 

Per il Pds, Rifondazione non e ne un 
«pericolo», ne una «risorsa». La sini
stra democratic^ deve poire con for-
za I'esigenza che il govemo affronti, 
e risolva, le grandi questioni sociali 
del nostra Paese: il Sud, la disoccu-
pazione, i bassi salari, I'emargina-
zione. E proprio sulla capacita di ri
spondere alle domande di tutta la si
nistra che si misurera 1'efficacia del 
govemo. II problema di Rifondazio
ne non e un problema di tattica par-
lamentare, o di numeri... 

Pen I numeri corrtano: e a Monte-
crtorlo I'Ulfvo da solo non ce la 
fa... 

lo credo che la tenuta della maggio
ranza, e dunque anche lappoggio di 
Rifondazione, dipenderanno dalla 
capacita del govemo Prodi di realiz-
zare il suo programma. 

Allora fJ chledo: II governo realiz-
zera II suo programma? 

Non ho motivo di dubitame. E so che 
il Pds fara la sua parte. L'Ulivo sba-
glierebbe a sottovalutare la «questio-
ne sociale», anche alia luce dei risul-
tati elettorali: i voti raccolti dal Polo, e 
soprattutto dalla Lega e da Rifonda
zione, e persino da Rauti, indicano 
un paese complesso, che si attende 
risposte. C'e una «societa degli esclu-
si» che non puo piO essere tenuta 
fuori dalla porta e che non pub esse
re abbandonata al populismo, non 
importa se di sinistra o di destra. 

Proprio qui potrebbe Innescarsi la 
.•mina RrfonduioiH>»: non credl al-
I'arulogla, da qualcuno sottoii-
neata, fra II Bertinotti di oggi e il 
Bossidlducannlfa? 

No, non lo credo. In Rifondazione ci 
sono due dati nuovi. II primo e la 
carnpagna elettorale: che e stata 

bilita. 
I toni condlianfJ usati da Prodi so
no, hi qualche modo, un ricono-
sdmento delle vostreragioni? 

Sono il riconoscimento, innanzitut-
to, delle differenze di cultura. Que
sto mi sembra un dato importante, 
premessa necessaria per aprire 
confront!. Sul merilo delle questio
ni, c'e un terreno da arare, da 
esplorare. Voltiamoci in giro. Nella 
vicina germania ci sono le proposle 
di Kohl e le risposte dei sindacati, 
delle forze di sinistra. Insomma, no-
to fermenti in tutta Europa, impor
tant! Soltanto un modo burocrati-
co di guardare alia realtA pu6 non 
renderseneconto. 

Questo modo burocratko, Salva
to, a chl lo attribubci neNa coall-
zionedeH'Ulivo? 

Esistono nell'Ulivo forze - mi riferi-
sco anche a Dini - che hanno in 
mente non modi burocratici (che 
si possono anche scalfire con un'a-
zidne intelligente), bensicontenuti 
che si attagliano strettamente ai pa
rametri di Maastricht. 

Se, aH'mtcmo della coalizione 
dell'Ulivo, una dlakttka e pratka-
bile, questo equlvale a dire che si 
puo lavorart insieme. Come spit-
ghi, Salvato, la defMtkMM di go
vemo troppo conscrvatore, per II 
quale Bertinotti chiede ••ritqulll-
brio a sinistra..? 

Finora, lo non ho preso la parola -
anche per una sorta di ritrosia ma al 
tempo stesso di insofferenza - nel 
dibattito tra le compagne dell'Ulivo 
che mi sembra non riesca a scalfire 
proprio una cultura conservatrice. 
A partire dall'ipotesi di un ministero 
della Famiglia che non mi convince 
affatto. 

Siete dbpostj e disposte, vol di Ri
fondazione, a «comia$tatc II go
vemo deN'UliW" come per I'ade-
skme ai parametri dl Maastricht? 

Rispetto alle questioni del governo, 
di come si formera, noi faremo una 
battaglia. Direrno la nostra in Parla-
mento.come 1'abbiamagia delta 
su Di Pietro, Vorrei,comunque, che 
le compagne la smettessero di por-
si in modo cos! difensivo sul terreno 
dei numeri. Vorrei che puntassero 
ai contenuti, alia cultura che questo 
govemo deve esprimere. 
Se devono avanzare una proposta 
seria, questa consiste nel non fare 
un ministero per la Famiglia. Un 
piccolo esempio concrete): I'altro 
giomo, al ministero di Graziae Giu
stizia, viene licenziato un testo sul-
I'inseminazione artificiale che gri-
da vendetta, nel quale I'autodeter-
minazione della donna viene com-
pletamente cancellata. I parametri 
sono: coppie regolarmente sposa-
te, e solo se si evedova sipu6 prati-
care la fecondazione artificiale. Ho 
riproposlo, come primo atto che ho 
depositato, il progetto di legge sul-
l'inseminazione elaborato insieme 
alia ex senatrice, Grazia Zuffa. Mi 
rendo conto delle differenze di cul
tura ma vorrei che le donne si spen-
dessero per un cambiamento. Sen-
ni>, tanto vale lasciare alia Sanita 
uno come Guzzanti, che forse in-
trodurrebbe danni minori. 

molto unitaria e che ha lasciato il se
gno. Everoche I'Ulivo, come tale, ha 
raccolto piu voti dei partiti che ne 
fanno parte. Mae anche vera che gli 
elettorati di appartenza hanno di-
mostrato una tenuta straordinaria. 
Basta pensare ai voti raccolti da Dini 
a Firenze. Insomma, I'elettorato di 
Rifondazione e a tutti gli effetti den
tro la coalizione. 

EII stcondo dato nuovo quale? 
Nel gruppo dirigente di Rifondazio
ne vedo un forte senso di responsa
bilita. Che deriva probabilmente dal 
fatto che in buona parte proviene dal 
Pci. E comunque, ripeto, molto di
pendera da come la sinistra di gover
no sapra fare la sua parte. 

Per fare la sua parte, pero, il Pds 
ha bisogno dl essere presente. In
vece c'e chl lamenta una «sotto-
rapprestntazlone.. della Querela. 
Ecosi? 

Per formare un govemoe'e I'articolo 
92 della Costituzione. Ma c'e anche 
la necessita di tener conto del plura-
lismo dell'elettorato, prima ancora 
che deU'equillbrio fra le forze pollti-

che del la coalizione. Enon ho ragio-
ne di dubitare che sara cosi. 

Qual e il «programma dei cento 
gtorni'.delPds? 

Per la sinistra - ma in realta pertutlo 
I'Ulivo - le priorita sono tre: la disoc-
cupazione, la scuola, il federalismo, 
Sono problemi die avranno bisogno 
di molto tempo: io credo pero die il 
govemo debba dare subito un forte 
segnale di innovazione, debba far 
capire che le cose stanno cambian-
do. Insomma, non ci sono soltanto 
le manovre economiche... 

II Pds hi davarrH a se anche I'aper-
tura della fase congressuale. 

A me i due compili paiono stretta
mente intrecciati: govemare, per la 
prima volta, I'ltalia, e costruire la 
nuova fomiazione polilica dalla sini
stra di governo. Perche dar vim al 
partito della sinistra democratic.! si
gnifica interrogarsi sul ruolo della si
nistra in una sociela occidentale svi-
luppata. E poterlo fare mentre si av 
via un esperlmento inedtto di gover
no (> un elemento di forte anicclil-
menlo. 



Confermato il portavoce. Mattioli e Scalia dicono no 

Verdi, Ripa la spunta 
«Ma ora si cambia» f 
I Verdi fanno I'autocritica. Con un voto di maggioranza (28 
a favore, 13 contro e 4 astensioni) il consiglio federate del 
Sole Che Ride conferma la fiducia a Ripa di Meana. Respin-
ta una mozione firmata da Mattioli, Scalia e sei coordinato-
ri regionaliche nechiedeva ledimissioni. II portavoce resta 
in sella, ma ammette che con il 21 aprile si e chiuso un ci-
clo della politica dei Verdi. I suoi critici accusano: «Troppi 
politiclsmk 

•UtVAlU CAPITAM 
• ROMA. Verdi in fibrillazione. 
Gianni Mattioli e Massimo Scalia, 
due influenti esponenti del -Sole che 
Ride», ieri, alia riunione del consiglio 
federate, hanno severamentecritica-
to la linea tenuta in campagna elet-
torale dal portavoce Carlo Ripa di 
Meana e ha chiesto le sue dimissio-
ni. Ma la loro mozione non e passa-
ta. II consiglio ha invece approvato 
(28votl a favore, 13controe4 asten
sioni) una mozione checonferma la 
fiducia al portavoce e convoca I'as-
sembtea generate dei Verdi entro ot-
lobre. Per ora, dunque, Ripa di Mea
na resta in sella. 

Che si dovesse aprire una verifica 
era piu che scontato dopo che le ur-
ne avevano bocciato i Verdi rimasti 
sottolasogliadisbarramentoconun 
deludente 2,5 %. Ripa di Meana ha 
difeso la sua linea rlchiamando la 
buona rappresentanza portata in 
Parlamenlo (14 deputati e 14 sena-
tori). Pen} i votl otlenuti dai Verdi nel 
proporzionale sono stati solo 937 
mlla. Un risultatocertamente insod-
disfacente se paragonato con il pas-
safo. In altre parole ecalato lappeal 
politico del Verdi. In campagna elet-
torale Ripa di Meana aveva giocato 
la riconosclbllita dei Verdi, rispetto 
al resto della coalizione di centro-si-
nislra, polemizzando in una prima 
fase con la leadership di Prodi, poi 
dicendo un secco no ai tentativi di ri-
forma semipresidenziale. Una linea 
per6 die gli eleitori non hanno pre-
iniato. 

Nella relazione inlroduttiva che 
ieri ha lenulo al consiglio federate, 
Ripa di Meana ha soslenulo che per 

rilanciare i Verdi occorre «ampliare il 
raggio di azione» delle iniziative del 
movimento e «mutame profonda-
mente la stru(tura». E proprio per 
questo ha proposto di convocare 
unassembled straordinaria -nel piu 
breve tempo* che metta al centra dei 
suoi lavori «la scelta del nuovo pro-
getto dei Verdi e del suo rinnovato 
corpo ppliticpB. Per il portavoce con 
il voto del 21 aprile si e comunque 
•concluso un ciclo della politica dei 
Verdi». «Nuove tematiche irrompono 
e - ha aggiunto - devono complelarsi 
con la sforica e centrale dimensione 
ambientale dei Verdl». L'attuale 
struttura del movimento definita 
«chlusa ed escludente», dovra essere 
dotata di «regole democratiche inva-
licabilio. 

Ma la formazione politica del Sole 
che ride cosa diventera in future? Se-
condo Ripa di Msana i Verdi devono 
uscire da una fase di movimento 
•monotematico». Peraltro Ripa di 
Meana manifests il suo interesse a 
restare in campo. E la mozione con 
la quale ieri il consiglio federate, sep-
pure a maggioranza, gli ha rinnovato 
ia fiducia potrebbe essere un segna-
le per rilanciarhe la candidatura in 
vista deU'assemblea generate. 

Sul govemo Ripa di Meana ha sot-
lolineato che intende chiedere a 
Prodi che i Verdi «abbiano una loro 
riconosciuta influenza, che siano re-
sponsablli della politica ambientale 
e che siano present!, con i sottosc-
grelari, in numerosi ministeri come 
lislruzione, i lavon pubblici, la fami-
glia, i trasporti», Ha poi strizzato I'oc-
chio a Bertinotttt: «Non bisogna 

emarginare, ma coinvolgere Rifon-
dazionecomunista». 

Massimo Scalia che insieme a 
Mattioli capeggia 1'ala critica ha rim-
proverato Ripa di Meana di avere 
giocato la iconflittualita con I'Ulivo 
su temi poiiticisti, secondari e stru-
mentali». «Credo - ha aggiunto - che 
sia stata una linea che non ha fatto 
capire agli elettori se 1 Verdi stavano 
con I'Ulivoo meno. Vanno invece af-
fermate le proprie proposte e capa
city programmatiche in una posizio-
ne chiara all'interno dell'Ulivo». E 
I'insuccesso nella quota proportio
nate, sempre secondo Scalia, ha del
le motivazioni che «non possono es
sere solo di carattere generate, ma 
sono anche di linea politica, di im-
magini, di messaggi che non appar-
tengono alia cultura dei Verdi e che 
non sono stati capiti". 

Carlo Ripa dl Meana Blowup 

OmarCalabrese: ecco perehe noiassessori delle citta d'arte siamo favorevoli 

BRUNO ORAVAONUOLO 
• .Dietro lo slogan del 'Mincul-
pop' o del ministero degli artisti' c'e 
un'assoluta mancanza di informa-
zione». Comincia cosl, polemica-
mente, il documentoche 15 assesso-
ri di 15 grand! citta d'arte Italiane 
hanno varato a Milano, all'lstituto 
Universitario di Lingue moderne. 
Dentro, oltre all'attacco contro i criti
ci di un possibile Ministero per la 
Cultura, vengono anche delineate, 
in setle punti, le competenze dell'au-
spieato dicaslero. Nonche la strada 
per arrivarci. «Si e fatta molta confu-
sione nella discussione sui giomalk 
dice Omar Calabrese, coordinatore 
deiriniziativa, assessors cullurale a 
Siena, semiologo ed esponente del-
I'Ulivo, Eda dove nasce laconfusio-
ne? «Pa| fattq -, spiega iOalafirese -
che molti di quelii che sono intetve-
nuti non conoscono i problemi, gli 

sprechi e le assurdita di questo setto-
re. E cosl, si finisce con I'avallare 
realtainaccettabilk 

II timore di un -Minculpop-carroz-
ione» non sflora aflatto vol asses
sor! deHedtta d'arte? 

I rischi ci sarebbero, se pensassimo a 
un Ministero dei finanziamenti. 
Niente di tutto questo, nella propo-
sta degli assessor! cultural!. II puntoe 
un alfro. Abbiamo bisogno di un ter-
mine di riferimento, nel quadra di un 
decentramento delle deleghe. Non 
sappiamo mai a chi far capo, in ma
teria di beni cultural), di spettacolo, 
di turismo. Percid questo Ministero ci 
vuote. E non come capitolodispesa, 
o come Ministero degli artisti da sov-
venzionare. In lal senso il Minculpop 
esiste gia: come Dipartimento dello 
Spettacolo, piu quelle. per iEditoria 
e I'lnlormazione. E II che si da fiato 

alle politiche di elargizione incon-
trollataecasuale... 

Attactate II sistenu delle delegke 
sparse e hKontrollate senza visto-
ned'insiemeP 

Si, con alti dirigenti e personality in
fluenti che, determinano le scelte 
nello spettacolo e nell'editoria: E 
questo che vogliamo superare. Co
munque, per fare il Ministero, ci vuo-
le almeno un apno e mezzo. E ci so
no delle procedure democratiche da 

seguire. Non possono decidere 
Montanelli, Eco o altri saggi... 

Partate dl «MMstero dekc rejote-. 
con due Dlrezloiil: una per la tute-
la, I'aKra per la promozfone del 
consumi cuttunli. Non potrebbe 
bastare un Ministero dei Benl cul-
turaH.rifomutointal senso? 

L'attuale Ministero dei Beni culturali 
e destinato alia tutela del patrimo-
nio. Come possiamo chiedere a sei-
cento sovraintendenti, tutti storici 
deH'arte, di occuparsi anche del re
sto? Poi c'e tutto il personate del Di
partimento dello spettacolo... E diffi
cile. Certo, non e una questione no-
minalistica, ma ci vorrebbe una rior-
ganizzazione totale. L'importante e 
che il Ministero, comunque io si 
chiami, abbia tutte le competenze 
per diffondere e promuovere la cul. 
tura sul territorio. Non pensiamo a 
un mega-assessorato nazionale, ne 
a un dicaslero centralistico alia fran-

cese Bensi a una struttura dicoordt-
namento, che organizzt I'offerta pn-
vata su basi equilibrate. Dobbiamo 
aiutare uno stabile da 1500 posti, in 
grado di autofinanziarsi, o piuttosto 
un teatro da 500 posti, privo di una 
compagnia stabile? Meglio la secon-
daipotesi.no? 

Non c'e solo II teatro. C'e II ntppor-
to scuob-musei, le red infomuti-
che, i drcurb dnematografld.... 

Certo. Bisogna rafforzare i circuiti, 
ampliarli, per potenziare i consumi 
culturali, ma senza farli pagare alio 
stato. Sono operazioni di slstema. E 
poi ci sono gli Istituti culturali all'e-
stero, costruiti con un sistema misto 
perverso. De Michelis introdusse gli 
•espertii. Ma oggi sussistono Direzio-
ni con professori di scuola media e 
compensi grotteschi per la loro 
enormita. Fino a ventidue milioni al 
mese, senza concorsi, econ nomine 
discrezionali! 

Altai punto deHcato e la tutela del 
benl sul territorio. Sbagiioo vote-
te assegnaria agU enrj locili? 

No, affatto. La tutela deve rientrare 
nel sistema delle regole nazionali. 
Anche perehe e un'istituzione otti-
ma quella dei sovraintendenti. Per6 
non devono fare i manager. Questo 
infafti era un errore della legge Ron-
chey, che affidava ad essi compiti 
impropri. Tutela e gestione sono di-
stinte. La gestione, va agli enti locali. 
La tutela invece, alle sovraintenden-
ze, in quanto articolazioni dello stato 
rispondenti al minislro. E le compe
tenze dei sovraintendenti vanno ac-
cresciute, in materia di patrimonio 
artistico posseduto dai comuni o dai 
privati. 

Rknane da definire I'lter perghm-
oereaHacreazlonedelMlntitero. 
Quad sono tetappe? 

Primo: si nomini il Minislro dei Beni 
culturali, con il cqmpito di coordina
te le varie competenze, Secondo: 
formazione di una consulta nazio
nale dei soggetti inteiessati. Con gli 
assessori culturali, provinciali e re-
gionali, le grandi associazioni del 
campo, e una serie di esperti scelti 
democraticamente. Inline si va in 
Parlamenlo... 

Non temete H calderone anem-
bkare, Hugioso e hnproduHlw, 
prima ancora di arrivarc in Parla-

Troviamo pure le procedure adatte, 
in una chiave snella e non assem-
bleare, Herd erano gia state promes-
se da Dini, su tutte le materie, la Con-
ferenza Stato-Regionie quella Stato
conium. E allora cominciamo dalla 
cultura. Da una conferenzadeiservi-
zi, con deleghe appropriate e non 
assemblean. Ecco, questa e una via 
democratica. 

JjiMWWi Ttoyota Carina £ . La qvallt* fa razza a a*. 

Mo4el)0 

1600 Si 

1606 CLi 

HOOP CU** 

2000 TO CL 

Berllna 

I'retxo* 

28.490 

33,590 

.17.650 

36,950 

Uflhack 

I'irzzv* 

29.310 

34.410 

38.470 

— 

Station H&ion 

I'rczzt'* 

30.990 

36.090 

40.150 

39.450 

0 In iWilliau Jt ti« r',lit..i M't.l .1 

Design, tecnologia, sicurezza: ecco in sintesi la 
nuova Toyota Carina E, un esemplare che riu-
niscc in se tutto cio che avete sempre desiderata 
in un'auto. Una gamma completa, che va dal-
l.i Iierlina, alia Liftback, alia Station Wagon. Bril-
lanti motori 16 valvole, 1600 e 2000 cc.,e il nuo-

fttTWtw) »•..,/;.,»».-

vo Turbodiesel. Nelle sue tante versioni, la nuo
va Carina E puo offrirvi ABS, doppto air bag, 
climatizzatore, immobilizer e, come potrete sco-

prire, molto altro ancora. Natural- ^ j r v . , , , 

mente, I'affidabilita e totale, come \^£^} t ^ J I ^J IrK 
dimostrano la garanzia di tre anni I d e e g u i d a . 

(o fino a 100.000 km) e i riconoscimenti delTiiv, 
l'ente tedesco che certifies la qualita che ha posto 
Toyota Carina E ai vertici delle classifiche di af-

fidabilita. Quando la qualita e il 
punto di partenza, quello di arrivo 
e molto di piu. E una razza a parte. 

•,. I r„/i- lri7.UI /.US ,./y»nr,- wwlim lv %inr C.ialt,: 

http://daipotesi.no
http://lri7.UI


Superteste rivela i meccanismi del sikema. Altri 170 a processo? 

I politici di Invalidopoli 
«Posti in cambio di voti» 
Sllndaga 
da due annl 
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Ha falsificato centinaia di certifcati 
ex ministri e maggiorenti di 
lavoro in cambio di voti. Ade$sJ), 
delta Regione Lazio, rivela a) 
«datori di lavoro»: Sbardella, 
della gestiva un patronato ad 
procura di Roma chiede altri 
e contraffazione di sigilli 

pirtito 

G)ria 

NINNIAI 
• ROMA .«Tuprocurivotiame,io 
regalo un lavoro a te»: lo scarnbio in 
se non aveva nulla di originale vjsto 
che fotocopiava logiche antiche, Di 
nuovo c'era la fantasiosa trovala di 
far diventare invalido chi non lo era 
in modo da fargli «saltare» in gra-
duatona schiere di disoccupati veri 
che, oltre al torto di essere sani co
me pesci, avevano la disgrazia di 
non potervantare santi in Paradiso. 

Tutto gia noto? Certo. Ma altro e 
sentire i racconti di chi non travava 
il posto per mancanza di racco-
mandazione, altro e leggere le con-
fessioni dall'«interno del sistema» E 
a questo proposito, quelle rese al 
pm romano Giorgio Castellucci da 
tal Mario Sanetti - ex funzionario 
della Regione Lazio e stachanovi-
sta pentito della lalsificazione per 
•niotivi ideologici" (cosi ha fatto 
mettere a verbale) - sono da ma-
nuale 

Va detto in premessa che il no
stra - che ligura nell'elenco delle 
nuove 170 richieste di rinvio a giu-
dizio che si aggiungono alle oltre 
300 di inualidopoli gia proposte 
dal pm - e uno dei muster x» sul 
conto dei quali si sono sbizzarriti 
i glomali per mesi, uno degli «uo-
mini-chiave» per le assunzioni 
cdntraffatte al ministero deile Po-
ste e Telecomunicazioni 

i Quandovenne tirato in ballo 
> daalcuni testimoni e si send sul 

collo il fiato degli inquirenti, sen-
za fare alcuna resistenza, fece sa-
pere in giro che avrebbe parlato 
svelando i nomi dei politici per 
conto dei quali falsified - dal 1985 
in poi • qualcosa come 219 certi-
hcati ( i conti sono suoi) in uso 
presso le Usl. 

CHortortvolidl Invalidopoli 
Promessa mantenuta. Quel no-

mi sono saltati fuori e sono quelli di 
tre ex dc (due defunti, Vittorio 

d'invalidita per favorire 
che elargivano posti di 

, Mario Sanetti, funzionario 
nagistrato il nome dei suoi 

Vizzini, Prandini. Sbar-
in una sezione del Psi. La 
rinvii a giudizio per falso 

|lix 

iro 

ibardella e Giovanni Goria, e uno 
ivo, vegeto e plurinquisito, Giovan-

! li Prandini); di un ex ministro so-
ialdemocratico delle Poste e tele-

tomunicazioni, Carlo Vizzini; e di 
lue meno illustri lorocolleghi: Luc-
ihesi e Sassano. Ma in questa storia 
f'entra anche - almeno come luo-
jofisico-l'exPsi. 

In una sezione romana del garo-
Jjno con sede in via Donizetti, infat-
f, secondo il racconto di Sanetti, 
rveva sede il patronato di Sbardella 
fove il solerte funzionario ritirava -
(erche cos) gli imponeva evidente-
nente il suo credo politico - monta-
jne di certiheati «gia predisposh 
con i timbri della commissione di 
invalidita che operava nella Usl 
Rm4». Altre volte, ha raccontato an-
cora «mister x», «sui documenti ve-
nivano apposti i timbri necessari 
non autentici e le firme false dei 
inedici che attestavano diagnosi 
per malattie inesistenuV 

«Mon I'ho fatto per o>naro» 

Per chi venivano preparati quei 
certificati? «Per soddisfare la richie-
tta di persone addette alle segrete-
rie dei politici*. Quelle piu inistenti 
provenivano dal quartier generate 
degli onorevoli dei quali abbiamo 

• parlato prima. Insomma: il regista 
dell'iniziativa era Sbardella, a Semi
te il testimone-chiave del pm Ca-
itellucci. Perche poi lex dc utiliz-
tasse una sede dell'ex Psi per i ma-

i leggi di inualidopoli, questo Sa-
letti non lo svela. 

Quello che svela, tnvece, e il 
notivo del suo attivismo. «L'ho 
atto perche era un sistema rite-

' tato necessario dal miei referenti 
jwlltici per trovare posti di lavoro. 

, flo agito solo per motrvi ideologi-
| jci e non di denaro>, ha fatto mel-
;tere a verbale svelando un mec-
.canismo che aveva lo scopo di 
;raccattare consensi elettorali. I 

contatti diretti li teneva con Sbar
della. Con gli altri politici, invece, 
intratteneva rapporti telefonici at-
traverso segreterie. Erano queste 
che gli tndicavano i nomi delle 
persone da scrivere sui moduli 
prestampati. 

«lo andavo al patronato di via 
Donizetti a prendere i modelli e a 
volte 11 trovavo gia prestampati 
con i nomi delle persone che do-
vevano ottenere i certificati», ha 
raccontato al pm. Quei falsi certi-
ficati, poi, costituivano il lascia-
passare per un lavoro sicuro. Gra-
zie a quei fogli i <clienti» di questo 
o queil'altro onorevole si iscrive-
vano nelle liste speciali previsle 
per disabili degli uffici provincial! 
per il lavoro. E cos! potevano go-
dere della chiamata diretta. Una 
corsia preferenziale riservata agli 
invalidi veri che invece, grazie a 
quei trucchetti, passavano in se-
conda hia assieme ai disoccupati 
doc che, non potendo vantare al-
cun malanno, continuavano la 
normale trafila in attesa di un la
voro. 

TrenribiiMbgatl 
Per Sanetti e stato chiesto, come 

abbiamo gia detto, il rinvio a giudi
zio assieme ad altre 169 persone. 
Tra queste ci sono i destinatari del 
falsi certificati di invalidita. Dall'ini-
zio dell'inchiesta si contano piu di 
3000indagati I risultati di una peri-
zia medico-legale, incancata nel 
1995 di fare una stima delle dimen-
sioni di inualidopoli, stabili che «in 
Italia soltanto sei su cento sono 
veramente invalids. 

Nei mesi scorsi venne disvelato 
un primo pezzo della macchina 
organizzativa del sistema. Due 
impiegati delle Poste facevano da 
cottetton, un dipendente di una 
Usl romana produceva falsi certi
ficati. Altri impiegati del ministero 
avevano'l'incarico di contattare i 
futuri falsi invalidi ai quali richie-
dere somme che potevano rag-
giungere i 40 milioni di lire. 

Nel novembre scorso Caslel
lucci chiese il rinvio a giudizio del 
direttore deH'ispettorato sanitario 
delle Poste, Mario Puddu, di sua 
figlia e di 22 medici componenti 
delle commissioni collegiali del-
rispettorato. Secondo i magistrati 
Puddu sottoscriveva in bianco 
moduli che venivano poi riempiti 
con i dati dei falsi invalidi. 

Mistero a Firenze sulla scomparsa di una rag^zza di 16 anni 

«Devo andare a lavorare» 
e sparisce nel nulla 

DAUUA NOSTRA.REDAZIONE 

M l V u m u 
Ha sedici anni com- santasei - dal volto dolce e sorriden-

te. «Esempre slata una ragazza mol-
• HRENZE. 
piuti da appena un mese e un volto 
da bambina incornlciatoda un liscio 
caschetto di capelli caStani- Maria 
Pia Cretaro, questo e il suo nome, e 
sparita da due giorni dalla sua ablta-
zione nel press! del centra storico di 
FirenzH lasciando nella disperazio-
ne la mamma Antonella e 11 pauigno 
Romanoche ieri, In questura, hanno 
denuncialo la sua scomparsa. Alle 
7 30 di sabato mattina Maria Pia e 
uscita dalla sua casa, una modesta 
palazzina in via Mannelli, adue pas-
si dai viali di circonvallazione e dalla 
stazlone ferroviaria di Campo di 
Marte, dove vive insieme ai genltori e 
al fratelllno di quattordici anni, di-
cendo d! andare a lavorare, e da al
low non vi ha fatto piu ritomo, 

«Vado al lavoro perche e'e biso-
gno», ha detto la ragazza ai genltori, 
e poi, casco in testa, si e awiata in 
motorino verso il quartiere dell'Iso-
lotto, nella periferia Nord di Firenze, 
dove, in via Luigi Pampaloni, ha se
de la ditto Ghinbelli, la piccola 
azienda dl oggetll metallici presso la 
quale e implegata da circa un anno 
II fatto che Maria Pia andasse a lavo
rare di sabato non ha sorpreso i suoi 
familiar!. «Era accaduto altre volte -
dice il patrigno, Romano Cretaro. 
che ha 56 anni ed e attualmente di-
soccupato -, e quindl per noi era un 
fatto del tutto normals. Come nor
male sembra I'esistenza di quesla ra-
gazzma esile - e alta un metro e ses-

to buona e premurosa - racconta la 
mamma, Antonella Narducci, casa-
linga trentaduenne, con la voce rotta 
dal pianto -, tutta casa e lavoro. Non 
usciva mai la sera, pensi che le po-
che volte che e stata in discoteca si 
trovava in mia compagnia. Non mi 
risulta che in questo periodo avesse 
un ragazzo nS, tantomeno, amicizie 
strane». «Negli ultimi tempi aveva fre-
quentato un ragazzo pid grande di 
lei che abita a Montemurlo - conti-
nua la mamma -, ma la cosa era or-
mai finita da piu di vend giomi e lei 
stessa mi aveva raccontato con mol-
a tranquillita che si era trattalo di un 

semplice/7/rti. 
Quando e uscita di casa, Maria 

Pia mdossava un paio di leans ro-
sa, una maglietta nera, giubbotto e 
scarpe di color militare e portava 
con se uno zaino marrone Ma 
una cosa e certa; sabato non e 
mai andata a lavorare. «A mezzo-
giorno e mezzo le ho preparato il 
pranzo - racconta il signor Roma
no - e poi mi sono messo ad 
aspettarla affacciato alia finestra. 
Dbpo pochi minutl ho vlsto passa-
re II suo principale, che abita nel 
nostra palazzo, giusto al piano di 
sotto, e gli ho chiesto se Maria Pia 
fosse gia uscita dal lavoro E stato 
lui a dirmi che quel giorno mia fi
glia in ufficio non ci era andata 
per nlente» 

Francesco Broll/Coi)lra9lo 

Ragazzi in fiiga per tre giorni 
Nei boschi e sui monti, per «stare un po' soli» 

NOSTRO SERVIZIO 

• TORINO Quattro giomi di fuga 
da casa, dormendo in tenda nei 
boschi di Meana di Susa, cibando-
si di panini, girovagando a piedi e 
usando il treno per gli spostamenti 
piu lunghi. Poi, quando un carabi-
niere li ha trovati ed invitati ad an
dare con lui in caserma, si sono 
guardati in faccta, senza parlare. E 
hanno accettato la fine del loro 
«sogno» di liberta, la fuga dai pro-
blemi scolastici. Si e conclusa co-
si, ieri pomeriggio, a pochi metri 
della stazione ferroviaria di Busso-
leno, ai piedi delle montagne del
la Val di Susa, l'awentura di tre 
amici, tra i quindici e i diciassette, 
tutu iscritti in scuole superiori a 

Torino. Erano fuggiti di casa giove-
di scorso. Uno di lore aveva fatto 
avere ai genilon un messaggio ras-
sicurante. Una letterache si apriva 
con>un «vi voglto'benS»f subito 
consumato dalla fretta della fuga: 
«Saro breve - aveva scritto il ragaz
zo - . Non rintracciatemi, conti-
nuate come se non fosse successo 
nulla. Qui sono tranquillo, sto tro-
vando il mio vero io. Qui non mi 
succede niente di male. Nella mia 
solitudine riesco a capire cose che 
non avrei pensato mai. Sto bene,* 
sto in pace e penso continuarnerjf 
te a voi. State tranquilli, mi faro 
sentire. Vi voglio bene (tanto")». I 
genitori, nel nabbracciare i ragaz

zi, hanno ringraziato le forze del-
l'ordine: «Hanno fatto cose incre-
dibiliperritrovarlio. 

• - ErJ>* vero. Perjritrovare'i'tre ra
gazzi, non sono stati iisparmiati 
uomini ne mezzi. Ieri mattina, ad 
^sempto, i tecnicfdelsoteorso al-
pino hanno setacciato le baite e le 
case abbandonate della zona do
ve i «fuggiaschi» avrebbero potuto 
cercare riparo dalla pioggia di 
questi giorni. L'altro ieri, alle ricer-
che aveva partecipato anche un 
elicottero dei vigili del fuoco. 1 ge
nltori e gli inquirenti parevano ab-

: bastanza tranquilli; continuavano 
1' a ripetere che quasi sicuramente 

si trattava di una bravata, che i tre 
sarebbero tomati presto. L'ottimi-
smo e stato premiato. 

BCELTA DEL 
DICHIARANTE 
HRUMITMAZIONE 
DELL'OTTO 
PER MILLE 
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s ^-

A'->e, «•'< CH>. *v» 

:T.I!':"-

C '-¥•*! v l f^<. , ( SSI?*-? 

Untone Chtoet Critttene Awenttote del V Gtomo 
(a scopi aoctoliavmanltan) 

&$&$&<, $„,'& >*i' ;; s .̂ '*?» "Ji . ; U ¥ *• 

' w 

Una versione dei fatti conferma-
ta anche da Serena, I'amica del 

| tuore e collega di lavoro della ra-
! jazza scomparsa, che abita all'Iso-

btto, nella zona di viale Canova, a 
iue passi dalla piccola azienda. 
froprio Serena e I'ultima persona 
id avere visto e parlato a Maria Pia 
iel pnmo pomeriggio di sabato. 

j fira circa I'una quando mi sono 
] jffacciata al balcone e I'ho vista in 
! jrada - ha raccontato Serena per 
; clefono al patrigno della ragazza 
: romparsa -, allora sono scesa e le 
' jo chiesto perche non fosse venu-
' t a lavorare. Mi ha risposto che 
' fano affan suoi e mi ha chiesto se 
\ totevo tenerle il motorino e le 
i aiiavi perche voleva fare una tele-
fmata da una cabina II vicino». «Mi 
fiparsa molto agitata • ha spiegato 
Ismica - lo le ho proposto di tele-
Imare da casa mia, ma lei non ne 
la voluto sapere e se ne e andata 
d corsa con il casco in mano Da 
alora non I'ho piu vista». 

Propno quel casco sembra esse-
n I'unico indizio utile per gli inqui-
rmti che stanno cercando di rico-
sruire la vita e le amicizie di que-
sa ragazzina normale, riservata, 
cie amava moltissimo, sottolinea-
ro disperati i genitori, la sua fami-
gia Forse la ragazza I'ha portato 

, on se perche doveva salire a bor-
cb di un'altra moto' E con chi? 
ton si era recata al lavoro perche 
a>eva gia fissato un appuntamento 
on qualcuno? Interrogate che 
Urmentano i genitori. 

Con la tua scelta 
dimostreremo a Luigi 

che la solidarieta 
e piu contagiosa 

della malattia., 

isMP**—**8' 

PUOi metterCI ^'gii^parap'eg'co: ogni 
• * . giorno persino le azioni piu 
Id T i r m a . sempnei, senza assistenza, diven-

tano un problema. Per tante persone come lui, negli 
scorsi anni, abbiamo acquistato pullmini attrezzati par 
il trasporto e strumenti diagnostici utilizzando parte 
dei soldi dell'otto per miller Non possiamo fermarci 
qui: con la tua scelta per la Chiesa Avventista, 
sulla dichiarazione dei redditi, potremo acquistare 
attrezzature per il pronto intervento in caso di 
emergenza ed aprire un centro di accogiienza 
vicino all'Ospedale Careggi di Firenze per chi ha 
familiari in lungodegenza. Realizzeremo anche 

altre iniziative in Italia e nei Paesi piu poveri, 
perche chi ha bisogno possa trovare un aiuto 
concrete e mirato, senza distinzione di razza, 
sesso e religione. La solidarieta e un principio 
universale, che puoi condividere con noi nel 
modo piu semplice: con la tua firma. 

Se vuoi saperne dipiu: 
Unione Italians delle Chiese Cristiane 
Avventiste del 7" Giorno, 
Lung.re Michelangelo, 7- 00192 Roma. 

Telefono 06/3211207, Fax 06/3210757. 
Numero Verde 167-865167. 

Internet: http://www.vol.it/AVVENTISTI/OTIVPERMILLE 

II grande valore di amare. 

http://www.vol.it/AVVENTISTI/OTIVPERMILLE


In piazza Plebiscite) il sit-in indetto da Marotta 
Con Bassolino intellettuali, artisti, operai, studenti 

«Napoli strappi 
i suoi figli ai boss» 
«Bisogna dare un segnale a chi vuole farci tomare indietro», 
aveva affermato il presidente dell'Istituto per gli Studi Filo-
sofici, Gerardo Marotta, subito dopo essere stato aggredito 
da quattro balordi. E i napoletani quel segnale lo hanno 
dato, ieri sera, partecipando in piazza del Plebiscite), sim-
bolo della Napoli del riscatto, al sit-in contro la micro-cri-
minalita. «L'emarginazione dei ragazzi e il primo cancro da 
guarire», ha affermato Marotta. 

OALLA NOSTRA REDAZIONE 

• NAPOU Sono scesi in piazza in 
tanti per rivendicare il diritto alia si-
curezza, ma anche per chiedere il 
diritto alia scuola per migliaia di ra
gazzi emarginati, II segnale 6 arriva-
to forte ai napoletani, che hanno 
raccolto 1'invito deH'awocato Ge
rardo Marotta, presidente dell'Isti
tuto per gli studi filosofici rapinato 
una settimana fa da quattro balor
di, 6 che, dopo I'aggressione, aveva 
lanciato I'appello ai giovani e alle 
nforae sar.e« della citta: «lncontn-
moci tutli per dire no alia violenza, 
per la scuola contro I'emarginazio-
ne giovanite». In piazza del Plebisci
t e con il slndaco di Napoli, Anto
nio Bassolino, e ii ministro di Grazia 
e Giustlzia, Vincenzo Calaianiello, 
e'erano il pmweditore agli studi, 
QennaroFenizia, I'assessore Guido 
D'Agostino, il professor Romeo De 
Maio, intellettuali, operai, casalin-
ghe e, soprattutto, studenti delle 
scuolemediesuperiori, 

Ieri seta, in "Piazza Grande», sim-
bolo della rinascita della citta, non 
si sono udlti slogan minacciosi, 
non ci sono state richieste di ronde. 
II tentative di alcunl militanti di An e 

Forza Italia di disturbare il meeUng 
OFacciamo un sit-in anche in pen-
feria») 6 fallito dopo alcuni minuti 
grazie all'intervento della polizia 
Gli organizzaton deila manifesta-
zione hanno distribuito un testo di 
Benedetto Croce nel quale si invita 
la borghesia ad impegnarsi anche 
sui temi della delinquenza E pro-
priocitandole parole dell'illustrefi-
losofo napoletano, Gerardo Marot
ta ha affermato: -Bisogna sollecita-
re I'attenzione di tutti su questi epi-
sodi di violenza e anche sui giovani 
coslrelti a fare i criminali ed entrare 
nelle fila della camorra dalla cattiva 
borghesia di Napoli, quella di cui 
parla Croce, la stessa che poi ha ar-
raffato migliaia di mihardi del terre-
molo. E quindi - ha continuato Ma
rotta - questa manifestazione e an
che per quel quattro ragazzi che 
hanno assalilomen. 

Dopo la brutale aggressione su-
bita da Marotta, qualcuno aveva 
parlato della fine deli'idillio tra I'av-
vpcato-filosofo e Bassolino «Nes-
sun contrasto con il sindaco di Na
poli - ha sostenuto il presidente del
l'Istituto per gli studi filosofici - Lui e 

1'artefice del cambiamento di que
sta citta». Insomma, la reazione di 
Marotta («l'emarginazione dei ra
gazzi e il primo cancro da combat-
tere») e stata completamentediver-
sa da quella avuta dal regista Pa-
squale Squitien, scippato alcuni 
mesi fa in pieno centra, che si sca-
glidcontro tutto e tutti. 

La folia ha applaudito a lungo 
I'intervento di Bassolino: «Siamo 
tutti consapevoli che bisogna fare 
di pit) per la scuola - ha affermato il 
pnmo cittadino di Napoli - come 
occorre impegnarsi per aiutare 
quel giovani che vivono nella pre-
carieta». Bassolino ha sostenuto 
inoitre che e indispensabile I'au-
mento del numero delle forze del-
I'ordine: "Questa manifestazione 
per senzibilizzare i cittadini, il mon-
do della scuola. lo, appena si inse-
diera il nuovo govemo - ha conclu-
so il sindaco - chiedero al ministro 
degli lnterni di avere piU uomini e 
mezziperilMezzogk>mo». 

Uno dei primi che ha raccolto 
1'invito di Marotta e stato I'ispettore 
per la giustizia minorile della Cam
pania, Basilicata e Molise, Luciano 
Sommella: «Occorre, insieme a 
questo risveglio che si legge nella 
citta, un risveglio di coscienze sulla 
questione minorile. C'e una grave 
disattenzione generale, una sorta 
di indifferenza per questo proble-
ma Insomma, la questione della 
devianza giovanile non si pud rivol-
vere solo con interventi pifl articola-
ti di controllo sociale. Fanno sicura-
mente un errore quelli che lo pen-
sano Citroviamodifronte a ragazzi 
che hanno saltato le fasi educative 
di grande interesse - ha aggiunto -

«Noi star prede di truffatori» 
Alba Parietti sui caso di finta beneficenza 
• ROMA, Non ne sa niente Alba 
Parietti dell'organizzazione che 
sfruttava nomi di star, tra cui il suo, 
per "beneficienza" e su cui la Procu-
ra di Roma ha aperto ora un'inchie-
sta per truffa, >Ci risiarno -dice pero 
la popolare presentatrice-, e una co-
sa veramente terrificante, iron sap-
plarno come difenderck Insieme a 
Simona Ventura, Monica Bellucci, 
Carmen Russo, Sabrina Salerno, Or-
nella Muti, Stefania Sandrelli anche 
la Periettl sarebbe stata usata come 
testimonial per prornuovere eventi, 
soprattutto partite di calcio, per la 
raccolta dl fondi tramite due socleta i 
cui titolari sono ora indagati anche 
per associazione a delinquere Si 
tratta 41 Emillo Pangallozzi, Benito 
Vinci, della New Service, Francesco 
Monad, responsablle dell'associa-
zione handicap europea, edi Fran
co Camerini. Quest'ultimo, Wolare 
della socleta Team, dl Rletl, risulta 

•ullagettiona 
MlOrdlnl 
d«lm«dlcl» 
-OaBlloPoMlolWprwnmmda, per 
NupejuifamMlariedleurodepiitato, 

, leproprttdlmrMloiildtlla 
pmUMudelliFedenzloiw 
NaUQMhdegHOmiiridMMedki, 
MaMihicorMiHiiNoccdliMiito 
(UtdrHMrcawourkopresuU 
ComRMoMCeiitralepergll 
luroiilHtpiofCMlanlsMiltorit-.E 
quarto iffemia In uncoiwinkito II 
CoordMrtort del cormUto perl* 
traiparenudefl'Eitoainedegli 
( M M del medkf, EugenioSlneslo, 

Mcondoail«lnicdlci,chfdalrapf» 
tempo aspettarw la dovutachlarezza 
lukagefttoMdeHtproprie 
Mtuz^lnppK>entiUv(,si 
cMtdonoqwUstonolveriimitivl 
deK*»inlmprowi«a detlsloiie-.il 
mhriMmMtoSantti, agghinge 
$hMM,hahtWatopertopropria 
a*Mnu,-dopokinquietairti 
seoMlaitonlerkAlestedllrrteivento 
CQNtMMtC MIIMMIIWHWOH 
IrrtnroaizkmifMrUmerrtari'-.E 
iiKowtagestloMdelUFBOine 
-iKrrlolrtrkttoridelUCortedelCorrti 
e dell* procuradl Roma-. 

latitante, ricercato dal 94, dovrebbe 
inlatti gia scontare otto mesi di reclu-
slone per appropnazione indebita. 
•Ho partecipato per 1'ultima volta ad 
una partita di calcio per beneficien
za died anm fa - dice la Panetti - e 
questi signori di cui si occupa lin-
chiesta propno non li conosco». E il 
suo agente aspetta di sapere se e co
me e stato usato il suo nome per pre
sented una denuncia per nsarci-
mentodanni. 

Sono circa 60 i personaggi della 
televisione e dello spettacolo com-
volti. L'ex modella Clarissa Burt, Na-
dia Bengali, Simona Tagli, Adnana 
Russo e Marina Marfoglia hanno gia 
testimoniato davanti al pm Giancar-
lo Armati che ste conducendo le m-
dagini insieme alia polizia giudizia-
ria dell'areoporto di F'iumicino. Oggi 
sara la volta di Paola Barale, attesa in 
mattinata dagli inquienti a Fiumici-
no Mercoledl tocchera a Simona 

Minacciati i difensori dei rapaci 

Bracconien all'assalto 
Incendiata un'auto 
di volontari della Lipu 
• REGGIO CALABRIA E dl nUOVO 
violenza contro i volontan della Lipu 
(Lega italiana protezione uccelli) 
che insieme alia Gufo e a Legam-
biente ogm anno si danno appunta-
inento sulle rive dello Stretto per pro-
teggere dai bracconien il passaggio 
degli uccelli migraton len alle dodi-
ci.vicinoalsito-osservatonodiS Lu
cia di Catona, a pochi chilometn da 
Reggio, I'auto di un amblentalista e 
stata distrutta dalle fiamme Qualcu
no ha lanciato dentro I'abitacolo del 
liquido infiammabile, e in un lampo 
il fuoco ha distrutto tutto. Prima e do
po I'intimldazione i protezionisti so
no stati minacciati e derisi, insultati e 
spintonati da alcuni scalmanati 
L'attentato e stato nvendicato con 
una telefonata plena di gravissime 
minacce alia sede della Lipu Le or-
ganlzzazionl ambientaliste, i cut rap-
presentanti hanno subito nelle pas-
sate primavere gravi e pencolosi at-

1-qiurUerispagnoH-aNapoN 

che sono al di fuon del mondo del
la cultura, ed hanno il solo obiettivo 
del tutto e subito* 

Alia xmobilitazione civica per la 
scuola contro lemarginazione gio
vanile" e'erano anche il questore 
della citta e il prefetto Achille Cata-
laniche hanno annunciate il nuovo 
piano di controllo del territorio, che 
riguarda 15 zone di Napoli e altri 75 
comuni della provincia. Si daravtta 
ad un coordinamento tra carabi-

Salvatore La Porta/Controlut 

nieri, polizia, guardia di finanzae 
vigili urbani. Ognuno di questi rapt 
presentanti delle forze dell'ordins, 
contrassegnato da un diverso cola* 
re,avraunazonadacontrollare t, 

II sit-in voluto da Gerardo Mart* 
ta si e aperto, sotto un violento ad' 
quazzone, con la musica introduti-
va a cura degli studenti del lice) 
Sannazzaro. Tra un intervento'e 
I 'altro sono state eseguite canzonis 
poesienapoletane. , 

D ministro Caianiello 
L'impresa si svegli» « 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

• NAPOU Tra le migliaia di citta
dini che len sera hanno affollato 
piazza del Plebiscite per protestare 
contro la violenzac'era anche il mi
nistro di Grazia e giustizia, Vincen
zo Caianiello, da anm amico del fi-
losofo-awocato Gerardo Marotta 

NMstro.leieumpMO.quindlco-
iwsce bene indie la reaRi napo-
letna, Come peiw che si pom 
awtare a sohizhine N proMemi 
deHamicrocrMiiatniiiiiiMdtta 
comcNapoH? 

Innanzitutto non e possibile conti-
nuare a nmanere indifferenti su 
questo problema. Sui piano giundi-
co dico che occorre un sistema ra-
pido di giustizia diversificata, affi-
dando magan a giudtci di pace 
coadiuvati da assistenti sociali, che 
irroghi sanzioni alternative ai ragaz
zi deviati, consistent! in attivita so-
cialmente utili. Inoitre credo sia in
dispensabile la prevenzione, so
prattutto con un sistema didattico 
diffuso sui territorio, vista la grande 
dispersione scolastica che c'e in 
questa citta. 

NapoN in questo periodo e ztppa 
dl turlsti, ma IMNO iteno tempo 

NoWcMedOMplupoliziotDperle 
stride. Lded'accordo con questa 
ricMesb? 

lo ho gia detto che vengo a Napoli 
da una dozzina di anni, e sempre 
per frequentare I'Istituto di studi fi
losofici, cosl bene diretto da Gerar
do Marotta. Certo, I'aumento di ca-
rabinieri e poliziotti potra essere el-
ficace per prevemre i reati, soprat
tutto nelle zone periferiche della 
citta, lo, comunque, sono fiducioso 
sui futuro di Napoli, che vuole can-
celiare tutte le cose negative del 
passato. II piQ grande terremoto 
che ha avuto Napoli non e stato 
quelk) sismico del 23 novembre del 

1980, ma quello che e awenuto do
po- il terremoto sociale, il malaffare 
che 6 nato da quell'evento Insom
ma, non c'e stato il riscatto, come e 
awenuto in Fnuli, dove il terremoto 
6 servito per la rinascita di quella re-
gione 

Nord h malavtta ha ormai rntsso 
radkl,MMicrtde? 

Certo, oggi in molte citta del Nord si 
stanno venficando degli episodi 
che tendono a diffondere una ille-
galita spesso alimentate dall'odio, 
che e anche peggiore di quella del 
Mezzogiomo. Qui al Slid invece c'e 
un'ana nuova, uno spirito di risve
glio di legalita specie nei giovani. 
Ho nscontrato i'ansia di moltissimi 
ragazzi che voghono nscattare dal
la morsa criminate, lo spero tanto 
che il lavoro per questi giovani ven-
ga inventatodairimprenditoria me-
ridionale, perctie bisogna smetterla 
di aspettarsi tutto dal govemo Se 
vogliamo competere con I'Europa 
dobbiamo trovare in noi stessi il 
modopernnascere lo credo molto 
in questi giovani. 

lei ha mcoirtrato I'awocato Ge-
rvdo Marotta. Che cosagH ha det
to? 

Lui e un uomo forte, caparbio, forse 
I'unica speranza per i'awenire di 
Napoli. Ci siamo abbracciati e gli 
ho chiesto di non awilirsi, di conti-
nuare nel suo prezioso impegno 
culturale per la citta, per I'ltalia e 
per I'Europa Vorreichiarirechesa-
rei venuto a questa manifestazione 
anche se non avessi rivestito la can-
ca di ministro di Grazia e giustizia. 
Come ministro in carica, sia pure 
solo per qualche giomo ancora, ho 
sentito piO doveroso intervenire per 
lanciare alle «forze sane» di Napoli 
il messaggio della presenza dello 
Stato. OM.R. 

Ventuta. E nei prosssimi giomi le al-
tre, tra cui anche Maria Teresa Rutae 
Rosalinda Celentano. 

L'attrice Oalila Di Lazzaro - anche 
lei associate a sua insaputa a queste 
campagne di solidarieta truffa - si di
ce «schiafata» dalla vicenda. uNon 
capisco - aggiunge - perche non c'e 
mai una commissione di controllo in 
tutte le manilestazioni di questo ti-
po» 

Intanto I' Associazione nazionale 
cantanti ci tiene a far sapere di esse
re completemente estranea alia vi
cenda e ncorda di essere I'unica as
sociazione di solidarieta ad aver or-
ttenuto il nconoscimento giuridico 
della Presidenza della Repubblica. 
•Openamo nell'assoluta trasparenza 
da oltre 15 anni - dicono i proprietari 
del marchio "la partita del cuore"- e 
abbiamo raccolto grazie all'impe-
gno dl cantanti come Morandi e 
Ruggeri oltre 34 miliardiv 

if-19fc' iMiV'i^Ul 

tentati, sostengono che I'accaduto 
di ieri aconferma i collegamenti piu 
volte dimostrati dall'autonta giudi-
ziana tra mondo della criminalita or-
gamzzala e bracconieri». La minac-
cia di ieri potrebbe essere messa in 
relazione alia denuncia dei volontari 
ambientalisti del -progetto Adornot 
che avevano documentato con un 
video I'uccisione di due falchi pec-
chiaioli facendo scattare la denun
cia contro sette braccomeri La lotta 
tra bracconien e ambientalisti si ri-
pete con una puntualita sconcertan-
te ogm anno. I volontari, ragazzi che 
vengono da tutta Italia, vogliono so-
stituire alle doppiette i binocoli oc-
cupando i siti dei bracconieri. Obiet
tivo: via libera ai rapaci che debbono 
poter volare incolumi sullo Stretto di 
Messina da trasformare in un paradi-
so europeo per tutti gli «osservatori di 
uccelli», una passione che si sta sem
pre piodiffondendo, 

H)rinazioiu\ 
occupazione. 

sviluppo. 
L'Europa 

ti aiuta fino 
in t 

^ • * 
Fondo Sociale Europeo. 

Pii> risorse alle risorse umane. 
II mercato del lavoro cambia e impoie 

un costante aggiornamento: I'Europa ti 
offre un aiuto prezioso per restare al 
passo con i cambiamenti. II Fondo Socide 
Europeo (FSE), e il principale strumerto 
dell'Unione Europea per finanziareta 
formazione e sviluppare l'occupazione. 
II FSE aiuta i giovani a inserirsi nel motflo 
del lavoro, promuove il reimpiego dei distc-
cupati, incentiva i lavoratori a migl ior re 
le proprie prospettive professionali, favorijee 

le pari opportunita di uomini e donne, 
sostiene comunque chi si presenta svan-
taggiato nel mercato del lavoro. 
Per il tuo futuro, l'Unione Europea si 
impegna a Fondo: per informazioni sulle 
attivita di formazione finanziate dal 
Fondo Sociale Europeo, rivolgiti alia tua 
Regione, Assessorato alia Formazione. 
Per indirizzi utili, digita su Internet 
http://www.fse.rsp.it, oppure consulta 
la pagina 518 del Televideo RAJ. 

FONDO SOCIALE 
EUROPEO 

Invest! In to stosso. 
L'Evropa ti aiuta. 

01//& /mK/^Miot- Awtam 
Ultloio Centrmle OFPL 

http://detlsloiie-.il
http://www.fse.rsp.it
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MllleaVenezIa 
perlaVogalonga 
ricordanoll 
toatroLaFenlce 

Ptt dl mlUe imbarcaztonl a reml, 
gondole In testa, hanno preso parte 
ah22aedtzloMddlaVogilonga, 

partedtl Canal Grande durante a 
plana Sin Marco c vi ritoma dopo 
avertoccatosant'Ensmo.slnoaHe 
isole<ill*irairaeBurano.Votataalla 
selvapiradta delta Lagunisernpre 
pMiRkiacciatadaH'iiKiuinamento, 
alUVogalongadl ieri hanno preso 
parte, nonortante la plogglaeHforte 
vcnto, almcHO totnlb vogatori 
provententldatirttoHnondoeche, 
OJWMMIM! hinnevoHrteicnderc 
omafftoalteatrolaFenicedlstnitto 
nell'iiK*AdmiM29gennaloscono. 
PimtyaH le ImbarcazkMil, gran parte 
cMlavogaallavenetamatame 
aiidieermgleM, si sono date 
appiMtMnentoMltrattod'acqua 
davantj at Palazzo Dwaleeall* 
BaaWudl San Marco. Dueoredl 
fatkhe,pttgHequipaggipkivelo£le 
awnerail,e, ana tine, per tutB la 

r(WMcNM0to*4ciii|wrcadeniii 
(stia^Uites«a),Li«Vogelonga»,al 

4MliM0p <WCW C|UMtwHIO COIWB 
•McttoquelMdirtdilamare 
I'attewkwe Mil tairtiproblenil delta 
togunadl Venezla, specie quello del 

tnmctlaguiiaKe dalle nntte 

Ieri i funerali della ragazza uccisa a coltellate a Chiavari. Spiraglio nelle indagini 

Teste segreto sul killer di Nada 

PAULA NOSTRft INVIATA 

Si ,spno svolti ieri a Rezzoaglio, paese natale di Nada Cella, retro, appoggiato ad un piccolo ca-
i funerali ctella ragam uccisa a coltellate in un ufficio di %£$£%£ZS%£% 
Chiavan. Grande la commozione in chiesa e alia tumula- iiori, u profumo pesa neii'ana umi-
zjojie dellajjiovane segretaria ger il cuijtelitto gli inquirenti da. Le poche file di panche sono 

^ ^ ' 7 r* (^M^» * ~^»r»rmr 
toldie«hieo», del suo datore di lavoro. Si parla infatti di «un dre di Nada [a s^iia Danieiacon ii 
certo o i d l l ^ W i n c n i e J S M m i m i e % e | r i t o » che, la ,n.,n,o Cona,b. ,,n cu„no, aitri p# 
mattinadeldelttto.avrebbesentitodeipassiprecipitosi. K i X ' S ' — d a t S 

'lore. Bruno Cella, il padre di Nada, 
non c'e, e rimasto a casa schiacciato 
da un dolore Iroppo grosso. 

J i Perquestoritodimorte, tuttiivivi 
i fti Alpepiana, di Rezzoaglio, delle al-
i tret>azionicircostanti,sembranoes-

. . . S isersi radunati qui. Ci sono quasi mil-
RoseegarotanlDUncni t 'lepersone.lungolastradacheporta 
Pomeriggio di domenica di rnag- f' ad Alpepiana le auto in sosta forma-

gio, ma I'aria e fredda, il cielo scuro, . no un doppio serpente di tre chilo-
la pioggia scroscia a intermittenza.jij metri. I paesini, le stradine, le piaz-
1'Appennino sfuma nella nebbia. La <' zette, in questo presepe grigio e neb-
chiesetta ramanica e minuscola, un bioso, sono deserte, le fineslre oc-
glocattolo di rustica pletra viva. Ad I j chieggiano vuote. In chiesa, punleg-
un centinaio di metri, sulla stradaj giatedaqualchesospiro.daqualche 

• REZZOAGLIO 
la vita, ma non dalla nostra vita*. II fo 
glio Bianco e attaccato a( tronco del 
vecchio castagno, sul sagrato della 
chiesa di Alpepiana, quattro case di 
motitagna sopra Rezzoaglio, nel-
rentroterra dt Chiavari, Le lettere ne-
re sonosbavate dalla pioggia, e i pic
colo rigagnoli scufi si perdono nelle 
rughe«ilacorfeccia, Etroppo facile 
dire che piange, quel castagno? 
Chissa quante volte. da un anno al-
I'altro, da un'estate all'altra, mentre 
Nada Cella da bambina diventava 
donna- lehadatoristorosottolasua 
ornbra, Non piangono, o non lo fan-
no vedere, gli uominl e le donne che 
sono sgllti quassu per i funerali di 
Nada assassinate. La gente di questo 
levante llgtro aspro e montuoso ha 
un dolore aspro ma geloso, asciutto 
e schryo, Piangono, loro si senza rite-
gno, con abbandono quasi consola-
torio, le amiche di Nada, cresciute 

Ella e uscita dal- con lei e che improwisamente trova-
no Iroppo dura e spinosocontinuare 
senza di lei. 

principals, c'e la casa dove Nada 
Cella e nata, e cresciuta, e tomata 
ogni estate. Nel giardino stillano 
pioggia tre cataste di legname; Bru
no Cella, il papa di Nada, prima che 
un attacco di cuore lo rallentasse, fa-

, colpo di tosse soffocato, le parole di 
'don Mario Poggi, il parroco della 
p chiesa di Amborzasco, nella diocesi 
di Piacenza, cadono una ad una sul 
fitto delle teste chine. «Nada e una 
martire della violenza dell'uomo - di-

ceva il falegname insieme al fratello; ce don Mario - una vittima innocen-
maggiore Gianluigi. La bara di Nada, J ite. Ma bisogna avere la forza di guar-
di legno cliiaro, e al centre della na-
vata, di fronte all'altare rischiarato 
da fasci di garofani bianchi e domi
nate dalla statua di san Rocco. II fe-

dare avanti con speranza, di guarda-
re aghuomini come fralellie iron co-
ijmc Cainon. L'ultimo tragitto di Nada 
Cella e breve. Qualche centinaio di 

metri in discesa, lungo una stradina 
stretta e sinuosa, verso il piccolo 
camposanto fradicio di pioggia. Ce
ra il furgone mortuario pronto, ma 
all'ultimo momento viene deciso di 

-poitanrgiulaiMTaabtaccia, come 
per ptolungare un ultimo abbraccio 
affettuoso. La vita di Nada e comin-

>S«i^e:iSfielusa'qui. In un ango-
lo di mondo di un chilometro qua
drate, su queste allure tra valle Stura 
e val d'Aveto, da cui la gente per an-
ni e scappata via, emigrando nelle 
ricche citta della Lombardia acerca-
re lavoro, dove la gente toma d'esta-
te ed e tomata, in questa domenica 
di maggio cost autunnale, per dare 
l'ultimo addioaNada Cella. 

Ucrhiwelndaginl 
Cinquanta chilometri a valle - cin-

quanta chilometri di tomanti senza 
respiro - c'e il mare, ieri grigio e bian
co, di Chiavari. C'e il commissariato, 
dove - domenica o non domenica, 
giomo e notte - lavorano il vice que-
store Zazzaro, il capo della sezione 
omicidi Gonan e i loro uomini; qual-
cuno e stato lassu ad Alpepiana, ha 
partecipato ai funerali mescolato ai 
dolenti, ha scrutato attentamente le 
facce intorno. Ora riprendono acer-
care di comporre il puzzle di questo 
omicidio. Le tessere, dicono, comin-
ciano a disporsi secondo un certo 
online; ma non svelano quale, incu-
ranti del proliferare di illazioni. La 
perizia inlormatica, eseguita in mat-

tinata, sul computer dello studio So-
racco ha dato qualche frutlo?Chissa, 
puO darsi, 1'unica co^a certa e che il 
titolaredeH'inchiesta/ilsostitulopro-
curatore della Repubbhca Filippo 
Gebbia, fie ha segretato i nsullati. 
Buon segno?,Segnowie dai file d'ul-
ficio o -i^ll'ajea periqnale dell'im-
piegata Nada Cella e* saltato fuori 
qualcosadiutile?Chissa, puOdarsi. 

Certo e che il campo di lavoro de-
gli inquirenti sembraessersi dawero 
ristretto ad un paio di filoni Quello 
del commercialista, lo stimato pro-
fessionista dalla vita irreprensibile 
ma 'formalmente indagato d'omci-
dio, ancorche a utilplo tecnico» E 
quello del client!, tra i quali potrebbe 
annidarsi Fassassino. Una persona 
che, entrata in quell'ufficio con un 
pretesto legittimo, pVrtrebbe essersi 
dun trattotrasformata in killerfero-
ce. Eche potrebbe poiessere fuggita 
con 1'arma del delilto - non ancora 
trovata - magari nascosta in una nor-
malissima e legittima borsa da incar-
tamentifiscali. 

Un teste segreto„si dice, avrebbe 
sentito, quella matti jia, passi precipr-
tosi per le scale di via Marsala. E se 
non bastasse, gli inquirenti stanno 
seguendo, a forza esami sul Dna, 
una pista rosso sangue in uscita dal 
portone di via Marsala Scie di san
gue della lettiga sui'cui veniva porta-
to via il corpo agonizzante di Nada 
Cella. Ma forse, chissa, sangue di un 
killer in ruga. I 

Reggio Calabria, paria il mediatore di uno strap prestito da 500 milioni di dollari su cui indaga la procure 

Alfeno: «Ho trattato con Flninvest» 
DAL NOSTHO INVIATO 

• REGQIO CALABRIA 
sempre pifl ingarbugliato il giallo 
del megaprestito inlemazionale al
ia fininvest, garantito da azioni Me-
dlaset, la cui documentaziane e 
state sequestrate dalla Guardla di fl-
nanza nell'abitazione di Vincenzo 
Alfano, accusalo dai magistrati del
la procure antimafia reggina di aver 
rlpulilo, in operazloni diverse ri-
spello a quella Mediaset, soldi 
sporchi della 'ndrangheta. Un affa-
re, quello del prestito, da 500 milio
ni di dollari, 800 miliardi di lire. La 
procura reggina e certa dell'auten-
ticila del materiale e vuol capire se 
dietro I quattrlni che la Fininvest 
avrebbe avuto, o avrebbe dovuto 
avere, si nascondono possibili rici-
claggi di masse di danaro mafloso 
proveniente da droga e usura. 

Sabato un portavoce dell'azien-
da di Berlusconi ha precisato che 
Alfano aveva presentato «in passa-
to una proposta di prestito intema-
zionale» perconcludere: «Tale pro-

ALDOVARANO 
Appare posra non si e mai concretizzata». 

Quindi solo una vecchia proposta 
alia Fininvest rimasta senza segui-
to? Alfano, ex dipendente di banca 
in pensione, al telefono, prima di 
raccontare la sua versione dei fatti, 
premette: «Sono una persona per-
bene, stimata. Con la mafia, mai 
nessun rapporto Un commerciali
sta, in passato, mi ha chiesto di ven-
ficare I'affidabilita di lettere di cre-
dilo, "guaranty", di una banca un-
gherese partecipata del Banco di 
Santo Spirito di Torino. Ho revisio-
nato i titoli e non mi hannoconvin-
to. Di pid: ho telefonato a Budapest, 
quando hanno capita chi sono e 
con chi ho rapporti, mi hanno mes-
so in guardla: "Stia lontano da que
sta vicenda, non si fidi" Casomai, 
alia mafia ho fatlo un danno An-
che perche io, con quelli II, userei il 
lanciafiamme». 

ArrMamo all'operazlone Finin
vest II portavoce deH'aztenda dice 
die «non e mai arrivata a conclu-

; stone.". Cioe lei ha fatto una pro-
f ' postaetuttoemortoli? 

Certo che no. Mi faccia spiegare. 
Arrotondo i soldi della pensione 
con questo lavoro. Alia Fininvest ho 
proposto soldi in prestito. Funziona 
cosi: ci sono operatori stranieri che 
hanno danaro da investire. lo ho gi-

. rato la proposta a Fininvest e ho 
avuto contatti con ii dottor Ubaldo 
Rivolsi e poi, soprattutto, con il dot-
tor Giovanni Romagnoni, il tesorie-

' re della Fininvest Loro eranp inte-
ressati, ed e cominciata la trattativa. 
II mio collega che abita all'estero e 

• ha i rapporti con il mercato amen-
cano mi diceva le cose, io le giravo 
alia Fininvest e viceversa. Dato, co-
munque, che io non avevo i contatti 
coi mercati americani, dove risie-
dono gli investitori, ho deciso di 
collegare direttamente Fininvest 
con il mio collega perche trattasse-

! ro direttamente. Naturalmente lo
ro, man mano che facevano pro-

< gressi, mi informavano inviandomi 
ledocumentezionl. 

Insomnia, lei ha nwsso in contatto 

I dhigeati Fhunvest con questo sl-
gnore e poi si e Asinteressato? Ma 
come mai gli uominl di Berlusconi 
le hanno data subito credito quan-
dohadettolorochegllvolevapre-
starequeHabareadlquattrinl? 

Loro sono stati subito possibilisti. 
Diciamo che a certi livelli sono co-
nosciuto. E stimato. Tutto si e svolto 
alia luce del sole. II dottor Roma
gnoni e io siamo andati insieme al
l'estero diverse volte. Ho anche 
avuto il rimborso dell'aereo con re-
golare fattura, per la trattativa... 

Quindi una trattativa lunga, faisi-
stHa. Ma In quale paese avete trat
tato e con chi? E quando? 

£ accaduto tutto nel 1995. Non so
no autorizzato a dirle il nome del 
mio collega straniero. II paese, co-
munque, e I'Austria. Non e vero che 
il prestito era garantito da azioni 
Mediaset. Cera un cadeau, un re-
galo, ma piccoiissimo, di azioni 
Mediaset. In ogni caso- dato che 
a partite da un certo momento 
non ho piu seguito direttamente 
la trattativa, non posso confer-

Nel 1945 tratto la resa di Mussolini 

«Beato» Schuster 
monaco-vescovo 

ALCISTI 
• CITTA DEL VAT1CANO Di fronte 
a una folia immensa convenuta in 
piazza S. Pietro nonostante la piog
gia intermittente, Giovanni Paolo II 
ha elevato len agli altan sei bead fra 
cui lldefonso Schuster, che fu arcive-
scovo di Milano dal 29 giugno 1929 
al 30 agosto 1954, quando mor! «Un 
grande vescovo», ha detto il Papa, n-
levando che «fu propno nella pre-
ghiera che questo esile monaco tro-
v6 il segreto per giganteggiare sulla 
scena religiosa e civile degli anni dif-
ficili in cui la Prowidenza lo pose a 
reggere la chiesa ambrosiana» Ven-
ticinque anni di awenimenti stonci 
che lo indussero a confrontarsi con il 
regime fascista e con I'occupazione 
tedesca, con la lotta di liberazione 
che portd anche alia fucilazione di 
Mussolini, con la liberta nconquista-
ta e con I'awio dell'ltalia sulla via 
della ncostruzione materiale e della 
democrazia nel dopoguerra secon
do i principi della nuova Costituzio-
ne repubblicana. Fu lui stesso a scri-
vere per il suo epitaffio, pnma di mo-
rire, che era passato «incolume attra-
verso le dittature, i bombardamentl e 
gli incendi di Milano, le occupazioni 
straniere, la catastrofe nazionale e 
poi finalmente le lotte di liberazione 
e la restaurazione della Repubblica» 

Nato a Roma nel gennaio del 
1880 da Giovanni, un bavarese gia al 
servizio della S. Sede, e da Maria Tu-
tzer, nativa di Bolzano, che gli impo-
sero il nome Alfredo Ludovico, as-
sunse quello di lldefonso, che vuol 
dire prode in battaglia, quando il 13 
novembre 1898 inizib il suo novizia-
to di monaco. E la scelta di Pio XI per 
destinarlo nel giugno 1929 a Milano 
come arcivescovo cadde propno sul 
monaco lldefonso Schuster che si 
era distinto, per la sua profonda spi
rituality e per la sua cultura, come 
abate dei benedettini e per i suoi 
successivraltiincarchidellaS Sede 

Del cardinale Schuster si 4 molto 
discusso sul piano stonco, a proposi-
tOjjdel suo operatQ.,*Ja45qrne ricorda 
don Giuseppe Dossetti in una testi-
momanza su Jesus, Schuster, che 
era stato accusato di «doppiezza» 
perchfi non si capiva quale fosse il 
suo vero atteggiamento nspetto al 
regime fascista, ecco come venne 
descritto nel 1933 da un rapporto 
della polizia segreta al ministro 
dell'lntemo: «Nonostante tutte le 
apparenze, Schuster e un nemico 
convinto e imconciliabile del fasci-
smo. Nessun prelato e piO awersa-
rio al regime dell'arcivescovo di 
Milano e anzi farebbe bene Mus-

SANTINI 
solini a provocare il suo allontana-
mento. L'8 settembre 1929, Schu
ster, che fu il primo arcivescovo a 
dover giurare fedelta nelle mani 
del re dopo il Concordato dell'l 1 
febbraio 1929, cosi scrisse al se-
gretano di Stato, cardinale Gaspar-
ri. «£ pace o meglio tregua: ma 
questa tregua e tutta merito del 
buon volere e della longanimita 
matema della chiesa, giacche dal-
1'altra parte le provocazioni e le 
violenze divengono ogni giomo 
piCt odiose» Uno dei suoi biografi 
(Luigi Crivelli: Schuster, con prefa-
zione di Montanelli, ed. San Pao
lo) ricorda che il 13 novembre 
1938 in una omelia in Duomo con-
dannO le leggi razziali. «£ nata al
l'estero e serpeggia un po' ovun-
que una specie di eresia... E il co-
siddetto razzismo". 

Significativo il colloquio che 
Schuster ebbe con Mussolini il 25 
aprile 1945 nell'arcivescovado in 
attesa che arrivassero i rappresen-
tanti della Resistenza. L'arcivesco-
vo, nel vederlo «spento e smarrito» 
per la disfatta a cui stava andando 
incontro anche per colpa dei suoi 
collaboratori, gli disse: »I gerarchi 
non si improwisano, ne si affidano 
dei paesi a mam inesperten. E poi-
che Mussolini, nella conversazio
ne, gli chiese se «il rito ambrosia-
no, almeno nei dogmi, si accordi 
con quello della chiesa romana», 
I'arcivescovo annotO nel suo dia-
rio. «Provai un senso di meraviglia, 
constatando la scarsa cultura reii-
giosa di un uomo che aveva avuto 
in mano le sorti della cattolica Ita
lia. Gli risposi che non si trattava 
punto di dogmi teologici, che co-
stituiscono il comune patrimonio 
della chiesa cattolica; ma solo di 
forme di preghiere e di cerimonie, 
diverse da quelle del rito romano», 
Quanta alle sorti di Mussolini, il 
cardinale Schuster fece di tutto per 
convmcerlo alia jesa pnde evitare 
ujerjbrj spargiment( dj sangue ma, 
influenzal da Grazianl che gli 
parld di capitolazione, ripunciO 
quando seppe che i tedeschl sta-
vano conducendo una trattativa 
parallela. Allora Mussolini sbottO 
contra i tedeschi: «Ci hanno sem
pre trattato come dei servi e alia fi
ne mi hanno traditon. Ieri, I'arcive-
scovo-monaco e salito sugli altari. 
Accanto a lui altri cinque tra cui 
Filippo Smaldone, I'apostolo dei 
sordomuti, e Gennaro Stamelli, 
che si dedicO ai malati nell'ospe-
dale napoletano degli Incurabili. 

marie che una prima tranche di 
200 milioni sia sfata conclusa A 
me non risulta Ppsso dirle che I'i-
potesi imziale di trattativa era di 
200 milioni, poi !man mano che 
la cosa si sviluppava si arrivO a 
un'ipotesi di 500 milioni. Natural
mente parliamo di dollari 

Soul, ma quesle operazloni este-
ro su estero, secondo magistrati 
ed esperti, sono usate per ridclare 
I narcodoHari. Investitori stranieri 
prestano a tassl vantaggiosl a un 
gruppo o a qualcuno in Italia. Sol
di che arrivano chissa da dove. 
Quando II deMtore restttuisce II 
danaro, II credrtore se lo ritrova 
Undo e puIKo come quello guada-
gnato onesUmente. Insomma, 
con un'operazkHie cosi come si fa 
a escludere che si sbano ripulen-
do quattrlni della mafia? 

La Fininvest aveva chiesto garanzie 
sulla liceita del danaro. Gli esperti 
sostengono che questi sono i mec-
canismi del nciclaggio? lo dico che 
il danaro si puo controllare attra-
verso il Fbi o altre autoriti 

AUDITORIUM COMUNALE 
MONTEVARCHI - AREZZO 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
Cooperativa Soci d e I'Unita 

SABATO 18 MAGGIO 1996 

ore 11.00 Arnvo ospiti presso Hotel Michelangelo 
(Terranuova Bracciolini) Montevarchi 

ore 13.00 pranzo presso il rlstorante dell'Hotel Michelangelo 
ore 15.00 assemblea presso Auditorium Comunala 

Lettura del Bilancio al 31-12-1995 
Relazione del Consiglio di ammlmstrazione 

Ellsabetta di Prlaco (presidents) Relazione sulla gestione 
Mlrko Aldrovandl (conslgliere delegate) Relazione del Collegio Slndacale 

aw Renzo Bonazzi (presidente) Approvazlone delle relazioni e del bilancio 

tnterverranno. 
Antonio Bernard! presidents dell'Arca S p A. Editnce de I'Unita 
Giuseppe Caldarola dirertore de I'Unita 
Antonio ZollO dirertore dl Martina 

Hanno assicurato la loro presenza-

Sen. Glglla Tedesco, Sen Monica Bettoni, 
Giorgio Bertlnelli (Pres Lega Coop Toscana), 
Vincenzo Ceccarelll (Segr Fed Pels Arezzo), 
i Slndacl del Val d'Arno Aretino 

ore 18.00 passeggiata nel centra storlco di Montevarchi 
Visita al Museo Paleontologlco 

ore 20.30 Cena al nstorante "Pitena" dl Cavrlglia 
menu tipico toscano - Spettacolo in serata 

Pernottamento in camere doppie con servizi 

DOMENICA 19 MAGGIO 1996 

ore 8.00 prima colazlone 
ore 9.00 escursione in Chlantl, Strada del Castolli, Borgo tortiticato dl 
Vertine, Castello dl Brolio, Castello di Molrjgrossl II Casrello e la pleve 

romanica dl Spaltenna, e altri.. 
ore 13.00 pranzo al rlstorante "Del Laghl" Civltella della Chlana 

ore 15.30 visita al Frantolo Maddil 

// costo dell'inWatlva di sabato » domtnlca 
edit.. 150.000 a paraona 

Informazioni e pranotazioni 
Cooperativa Soci de I'Unita via Barberla, 4 • Bologna 

tel. 051-23.27.57 • fax 051-29.12.85 



L'ISTRUZIONE 
NON STATALE. 

• ROMA, E una piccola fella degli 
alunni che Irequenlanc la scuola: 
soloil 14,1 per cenlo.se si escludc la 
scuola dell'infanzia la percentuale 
scende al 7.4. Ma nella sola malema 
il 46% degli alunni frenquenta scuole 
non stalali (comunali, religiose e lai-
che), mentre il 53,1 frequenta scuo
le stalali. Eppure la realta della scuo
la non statale e sempiice da fotogra-
fare. Non foss'altro die per la plurali
ty degli enti gestori e delle associa-
zioni che le raggruppano: congrega-
zioni, diocesi, parrocchie gestiscono 
1565 istituti educalivi, escluse le ma-
teme che fanno capo alia Fism. Per 
parlare solo di quelle religiose. La 
scuola catlolica, infatti, rispetlo al-
I'insieme della scuola non slalale 
rappresenta II 66,5% deli' elementa-
re. 188,6 della media, il 49 della me
dia superiore. L'Aninsei, associata 
alia Conlindustria, organizza il resto 
delle superion non statali con 500 
associate e un migliaio di scuole. 

L'attenzione su questo settore mi-
norilario dell'Ulruzione e stala ri-
chiamata dall'ulhmo appello del Pa
pa che ha raccolto il grido d'allarme: 
•La scuola non slalale muorei. II bol-
lettino della crisi lo fomisce la Rdae, 
Taasociazione che ledera le scuole 
caltoliche, dalle elemenlari alle me-
die. 

UdtodeHicrlst 
II calo demografico ha colpito an-

che qui. In dodici anni le scuole fe
derate hanno perso oltre centomila 
alunni. Dal '94 al '95 quasi ventimila 
alunni (19.805) mancano all'appel-
lo, il numero delle scuole e calato di 
42 unita e quello delle ciassi di 517. 
Sono dali non comparabili con quel-
li della scuola statale - che di alunni 
dail'inizio dello decennio scorso ne 
ha persi oltre 2.200.000 - ma sinto-
matici del fatto che quesle condivi-
dono gran parte dei problemi che 
assillano la vita dell'istruzione pub-
blica. In piu, (rammentati tra molti 
enti gestori nonriescono a dare cm-
so a processi di razioridlizzazionc. 

AH'aumento dei cosh contribui-
i sceanchclacrisidellevocazioni.so 

no sempre meno i preti e le suore 
che insegnano. II personate laico 
tocca II76% ed 6 in costante aumen-
to, sebbene la cifra assoluta degli in
segnanti diminuisca. Dal '94 al '95 il 
personate religiose e sceso di 455 
unita, quello laico di 139. 

II ritomo alia ribalta del tema della 
leggc paritana ha, dunque, una ra-
gione concreta. Ma ha da sempre 
una valenza di principle e una rinno-
vata pregnanza polilica. Non e man-
cato chi ha fatto osservare che sara 
una delle prime grane per Prodi e il 
silo governo. E neppure chi si e chie-
sto come mai una questlone, quella 
paritana, mai risolta dai govemi a 
guida democristiana, debba esse re 
affronlata ora e in frelta. 

Perche on? 
In ambienti catlolici la risposta si 

trova nel timore di non sentirsi piu 
rappresentati. D'altronde non e'e 
pill la mediazione del partilo d'ispi-
razione cristiana. Equesto, nel bene 
e nel male, significa che certi temi 
sono, e saranno sempre di piu, gesti-
li direltamente dalle forze cattoliche. 

• ROMA, Hilta. L'articolo 33 del
la Costiluzione stabillsce due prin-
clpi fondatnentall: I'obbligo.per lo 
Sato di istituire un sistema di Istru-
zlone accessibile a tutti; il diritto 
per gli enti e i privatl di istituire 
scuole e istituti dl educazione, ma 
«senza oneri per lo Stflfo». Nello 
stesso articolo (al comma 4) si di
ce che «la legge, nel fissare i dlritti 
e gli obblighrdelle scuole non sta
tali che chledono la parita, deve 
essicurare ad essi plena liberta e ai 
loro alunni un trattamento scola-
sllco equipollente*. £ la cosiddetta 
legge paritaria mai attuala. Ancora 
oggi la scuola non statale «regola-
ta da leggl anterlori alia Costiluzio
ne. II testo unico sulla scuola del 
'94 ha previsto la loro stostJtuzlone 
con nuovi regolamenti, finora mai 
emanatl dal ministero. In base alle 
leggi si distinguono; scuole pareg-
giate, scuole legalmenle ricono-
sciute (media inferlore e superio
re), scuole parificate (elements-

La grande crisi delle private 
Persi dalla scuola cattolica lOOnia student! 
La scuola non statale rappresanta solo una parte minorita-
ria dell'istruzione nel nostra paese. Gli alunni che la fre-
quentano sono il 14,1 sul totale. Al loro intemo le scuole 
religiose sono in maggioranza nelle mateme, elementari e 
medie, rrteHtre associanoil^^ delle supe'tiori. Cdlpite an-
ch'esse dal calo demografico ,e dai costi crescenti del per-
sonale, hanno lanciato un grido d'allarme raccolto dal re-
cente appello del Papa. 

. LUCIANA 
Non e un ease che I'Ufficio naziona-
le per I'educazione e la scuola della 
Cei abbia predlsposto, gla prima del
le elezioni, una piattaforma unitaria. 

Si parla dl «sistema formativo uni-
tarion, airintemo del quale le diverse 
istiluzioni scolastiche abbiano «pari-
ta di condizloni e di trattamento». Al
io Slalo si riconosce la funzione d'in-
dirizzo, programmazione, valutazio-
ne degli standard formativi. Alle isti
luzioni scolastiche, da chiunque ge-
stile (Slato, enti pubblici, private so-
ciale, privati) spetta I'impegno al ri-
spelto dei valor! costituzionali del 
pluralismo e della liberta d'islruzio-
ne. ma nella salvaguardia dell'iden-
tita e della precisazione del proprio 
progettoeducativo. 

Non e difficile rintracciarvi 1'eco di 
discorsi che da alcuni anni vanno 
avanti su piu frond. E del '94 un'arti-
colo apparso sulla «Civilta cattolica* 
sulla stessa lunghezza d'onda. Nello 

DIMAURO , 
stesso anno cattolici. esponenti di si
nistra e del Pds ^ottoscrissero un do-
cumento, detto dei 31, in cui la legge 
paritaria veniva collocata dentro un 
progetto di ridelinizione e riqualifi-
cazione del sistema formativo, 

Un lungo lavoro sottotraccia cui 
non e mancafojl'organizzarsi di un 
fronte di oppositori. Un allro docu-
mento e stato diffuso: «Dalla scuola 
del ministero a||a scuola della Re-
pubblicat, a difesa della scuola pub-
blica e del regime delineate dall'arti-
colo 33 dellai Costituzione. Sotto-
scritto, non seiiza intento polemico, 
inizialmente da 62 intcllettuali ed 
esponenti della sinistra e presto arri-
vate a oltre. lOmija firme. Anchequi 
viene affrontato il tema della parita, 
ma solo a garanzia di un pari tratta
menlo degli alunni, senza cancella-
re la diversity dei fini e senza oneri 
per lo Stato. 

Nella scuola dell'infanzia nelle re-

gipni dove operano pia soggetti oltre 
alio Stato si sta andando di fatto ver
so lintegrazione. 

Non solo catlolica 
InEmiliaRomagnac'ftunagestio- i 

ne tripartita cui concorrono per il 
33% le souoleataliali,fper.i|;25ai le., 
scuole comunalie per il32S6quelle 
private sia religiose che laiche. Dal 
1983 una legge regionale riconosce 
la parita di accesso al sistema dei 
servizi (mensa, trasporti, interventi 
di qualificazipne). Una recente riso-
luzione del Consiglio regionaleindi-
vidua nella convenzione, tra Comu-
ni e matemeprivate senza firii |ucro, 
lo stnimento perdefinite i recjproci 
impegni e i parametri di quality. Un 
passo deciso verso un sistema inte
grate, In Trentinq, anche se pochilo 
sanno, esistedal 1977 una legge pa
ritaria, grazie al fattp che la Provincia 
aiitonoma ha competenza primaria 
in materia di scuola materha le 
scuole autonome possono aggre-
garsi o equlpararsi a quelle provin-
ciali. Le condiziohi per I'equipara-
zione sono dodici tra queste stesso 
tipo di organico; trattamento stipen-
diale eqivalente; nessuna discnmi-
nazione nell'accesso per gli alunni, 
I'assunzione tramite concorso indet-
to dalla Provincia per 1'insenmento 
nelle scuole provinciali Lo stesso 
concorso da vita a una graduatona 
di idonei alia quale attingono gli enti 
gestori delle scuole equiparate 

Tipo scuold 
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La parita in Italia, Francia, Beglio, Germania e Spagna 

In Europa si fa cosi 
Legislazioni a confronto 
La scuola non statale ha dappertutto in Europa una sua re-
golamentazione a cui corrispondono forme di controllo e 
di finanziamento. Come si vede dalle cifre, il settore privato 
e dappertutto minoritario e non presenta caratteri concor-
renzialita con quello pubblico. L'unico paese dove rappre
senta circa il 30% della popolazione scolastica e la Spagna, 
dove peraltro i requisiti per accedere al regime detto «con-
certaton lasciano minori spazi di autonomia. 

ri), scuole autorizzate ma non abi-
lltate a rilasciare titoli di studio. 
Una legge del '62 prevede sowen-
zionl alle scuole materne gestite 
da Comuni o da Istiluzioni di assl-
stenza quale conlributo alia co-
struzione e manutenzione, nonche 
a sostegno delle spese di gestione 
se accolgono bambini disagiati. 

Francla Un sistema scolastlco 

privato coesiste accanto a quello 
pubblico. Nel 1890-91 le scuole 
non statali accoglievano il 12,3% 
degli alunni delle scuole pre-ele-
mentarl, il 14,99Ci delle elementari, 
il 20,8* delle secoridarie di secon-
do grado. 

E possibile stipulare con lo Stato 
due tipi di contratlo «semplice« o 
«di associazione», Nel secondo ca-

so, l'istituzione deve rispondere a 
un bisogno riconosciuto, in tal ca-
so lo Stato copre interamente i'o-
nere degli stipendi del personate e 
la spesa per la formazione degli 
insegnanti. La frequenza e gratui-
ta, si possono chiedere contributi 
solo per le attrezzature, la costru-
zione di nuovi locali e per I'istru-
zione religiosa. 

Belgh). La liberta d'insegnamen-
to e sancita per tutto il paese, ma 
viene esercitata autonomamente 
dalle tre Comunita: francofona, 
fiamminga e germanofona. Le Co
munita, leProvincie, iComuniegli 
enti di diritlo pubblico possono 
istituire scuole denominate «uffi-
cialk mentre i privati e le associa-
zioni senza fini di lucro possono 
istituire scuole denominate «llbe-
re». Queste ultime sono divise in 
due settori: le scuole confessionali 
e quelle indipendenti. Dal '59 un 
«Patto scolasticon garantisce l'u-
guaglianza di trattamento. Per ave-

re diritto al finanziamento e neces-
sario adottare il sistema d'istruzio-
ne e i programmi in vigore nelle 
scuole dello Stato e sottomettersi 
all'ispezione statale. L'istruzione 
obbligatoria e gratuita sia nelle 
scuole statali che nelle convenzio-
nate. 

Gemunla. La Costituzione ga
rantisce ai privati il diritto di istitui
re scuole, ma queste devono esse-
re riconosciute dallo Stato e sotto-
stare alle legge regionali nel qua
dra di una «Convenzione sulla 
scuola privata». Possono essere 

«suppletive» oppure "complemen
tary. II diritto ai finanziamento non 
e sancito dalla Costituzione. Tutta-
via per contenere le spese d'iscri-
zione degli alunni, ci sono sowen-
zioni per le scuole riconosciute, Le 
Regioni partecipano alia copertura 
dei costi per il personate e le spese 
'correnti, i contributi vengono cal-
colati in base al numero degli 
alunni o degli insegnanti oppure 
come quota parte alle spese soste-
nute. Gli alunni delle scuole non 
statali nel 1989-90 erano il 6'* del
la popolazione scolastica cifra che 

La Consulta: 
«Gli alunni 
tutti uguali» 
• ROMA. UnasentenzadellaCor-
te costituzionalc (n. 454) del 1994 
ha riconosciuto il diritto alia fqrnitu-
ragratuita dei libri dilesto al&tota-
litS degli alunni delle elementari, 
quale che sia il tipo di scuola fre-
quentato. Ne fu 1'estensore il mini-
stro della Giustizia, Vincenzo Caia-
niello, all'epoca membro della 
Consulta. 

Sigirar mMstro, con quill motta-
zhMii e$t»to oteso H dMNo «Ha 
gnrtiiMa.? 

La Sentenza della Corte costituzio-
nale.dicui fui 1'estensore-che nel
la sostanza ha esteso il beneficio 
della fornitura gratuita del libri di te
ste agli alunni delle scuole elemen
tari che frequentano scuole diverse 
da quelle pubbliche o da quelle pri
vate abilitate al rilascio dei titoli le-
gali - si e basata sulla considerazio-
ne che la prowidenza in argomen-
toedestinatadal legislatoreprdina-
rio, direttamente agli alunni e quin-
di considerata strettamente con-
nessa allassolvimento dell'obbligo 
scolastico. E poiche tale obbligo 
pu6 essere assolto legalmente in 
vari modi e cioe, osservate certe 
condizioni, anche mediante l'istru
zione privata o addirittura con 
quellapatema, 6 apparso ingiustifi-
catamente discriminatorio assicu-
rare quel beneficio ad alcuni alunni 
solo perche sceglievano uno dei 
modi di assolvimento dell'obbligo. 

la Mntenza apre un vans al Hco-
noKlmcnto del (Hrttto di scetta 
deKe famiaDe e al rimborso ddk 
spcscperristnizioncdelfloH? 

II diritto di scelta dei genitori, riguar-
do al modo di assolvimento del
l'obbligo scolastlco per i loro figli, 
gi& esiste nell'ordinamento e la 
sentenza non ha avuto bisogno di 
nconoscerlo Piuttosto, il problema 
del rimborso delle spese sostenute 
per l'istruzione obbligatoria e un te
ma che non era ricompreso nel-
loggetto della queslione di legitti-
mlta costituzionalc risolta dalla 
sentenza citata, perche questa si e 
limitata a precisare che rientra nel 
principi propri dell'assistenza sco
lastica la fornitura gratuita dei libri 
di testo direttamente agli alunni. 

Scuta, It famosc cinque parole: 
«Stna oncri per lo Stato* conte-
nuteiwll'artfcoto33(hHUCoi>ltu-
alone, e lenprc alato CMUMCI'IAB 
unostacoloalflMKUMwatodtllt 
scuole private. Come ri coadHa 
qiiettovtacotocMNdlrModtgH 
ahiwil a un < UHUwuilo tqulpol-

II divieto nascentedallarticolo 33, 
terzo comma, della Gostjtuzione -
secondo cui enti e privati hanno di
ritto di istituire scuole istituti <«enza 
oneri per lo Stato» - e il trattamento 
«equipollente» che la legge deve as-
sicurare agli alunni delle scuole 
non statali, scaturente dal quarto 
comma dello stesso articolo 33, si 
pongono su piani diwersi: il primp e 
rifente alle scuole in quanto tali, il 
secondo e riferito agli alunni. La 
sentenza sui libri di teste e chiara-
mente nspettosa di questa diversita 
e, come risulta dalla sua motivazio-
ne, non affronts nessun altro pro
blema traltato da precedent! deci-
sionideiia Corte. 0 LD.M. 

si elevava al 12% nelle scuole se-
condarie superior!. 

Spagna. La Costituzione del 
1978 prevede I'impegno dello Sla
to a finanziare le scuole pon statali 
che rispondano a requisiti fissati 
da leggi dello Stato. Le scuole non 
statali si distinguono in istituti 
«concertati» e in istituti «non con* 
certatin a seconda che siano o me
no sowenzionati dallo Stato. Nel 
primo caso gli istituti devono ade-
guarsi a un regime di gestione so-
ciale con la costituzione di un 
Consiglio di istituto in cui tutta la 
comunita e rappresentata e il capo 
di istituto e elettivo, L'accesso deve 
essere uguale ai regime fissato per 
le scuole pubbliche. Le eventual! 
pratiche religiose, se si tratta di 
scuole confessionali, sono facolta-
live, Nel 1990-91 le percentuale 
degli alunni era del 38.9*; nelle 
mateme, del 34,9 nella formazione 
di base (6-14 anni), del 29 nelle 
scuole secondarie. 

http://cenlo.se
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D Ghana respinge i disperati 
Una donna muore a bordo, scontri e sparatorie 
La Bulk Challenger, la nave dei profughi in fuga dalla Libe
ria, e entrata nel porto di Takoradi in Ghana, e stata rifomi-
tadi carburante ed acqua ed e stata fatta ripartire. Nessuno> 
e sceso, E a bordo una donna e morta per emorragia men
tre due uominj sarebbero stati uccislin una sparatoria. 11, 
cargoes forse cadiito nelle mani di uomini armati, si parlaj 
di 200 soldattvnigeriani della forza di Race ̂ comog che vo-
gliono dlrigere lanave verso Lagos, capitate della Nigeria. 

• Una Iragedia che contlnua 
menus altre si annunciano. La 
Bulk Challenger, con il suo carico 
di disperazione e vtolenza, e at-
traccata ieri nel porto di Takoradi, 
a circa dueeento chjlometrl dalla 
capilale del Ghana, Accra, ma do-
po quattro ore di sosta e stala fatta 
ripartire, In un primo tempo le au-
torita sembravano decise a far 
scendere i malati gravl donne e 
bambini, Una decisione giunta al 
termine di una giornata dramma-
lica, e dopo forti presstoni sulle 
autorlta del Ghana, Per ben due 
volte la nave 6 stata bioccata men-
tre si siava awksinando alia costa. 
Due navi da guerra si sono pottate 
in prossimita del cargo. Nel porto 
di Takoradi erano state schierate 
grand) gru per impedire alia nave 
dei dannatl di awicinarsi. Ed il ml-
nlstro degll Esteri del Ghana, 
Obed Asanoah, aveva ripetuto pe-

rentoriamente: «Non vogliamo al-
tri profughi". Inlanto a bordo la si-
tuazione stava precipitando, Phil 
Daherty, responsabiie dell'orga-
nlzzazlone umanilaria Medecms 
sans frontiires ha reso noto che 
tra i passeggeri vi era stato il pri
mo decesso: una donna era 
morta per un'emorragia. «Le 
donne e i bambini hanno biso-
gno di cure mediche. Bisogna 
portare a bordo acqua e cibo. II 
mercantile - ha detto 1'esponen-
te dell'organizzazione umanila
ria - deve entrare in un porto. 
Nessuno pud fare nylla per loro 
fin quando vengono costretti a 
rimanere in mare», A quel punto 
e cominciato un braccio di ferro 
tra le organizzazioni umanitane 
ed il governo del Ghana deciso 
a non permeltere alia nave di 
awicinarsi L'ambasciata ameri-
cana - come ci hanno detto fonti 

'.Vi^Ws-

diplomatiche italiane ad Accra -
ha recapitato un messaggio al 
governo per invitarlo ad acco-
gliere i fuggiaschi" Intanto da 
bordo arrivavano notizie sempre 
piO drammaliche. Alcuni uomini 
armati, mischiati tra i profughi 
della nave, si erano jmpadroniti 
dell'imbarcazione obbligando il 
comandante a far rotta verso il 
porto. La Bulk Challenger si e 
portata fino a poche decine di 
metn. A quel punto il capitano 
della nave ha deciso pero di 
non tenlare di forzare il blocco 
rischiando di scatenare una bal-
taglia. Sul molo infatti si era ra-
dunata una folia minacciosa che 
gridaya contro i profughi della 
nave- «Andatevene, qui non c'e 
cibo, non vi vogliamo, tornate in 
Liberia", Pol in serata la decisio
ne delle autorlta di permeltere al 
cargo di awicinarsi per fare ri-
fornimento, carburante ed ac
qua, e ripartire facendo rotto, 
sernbra, su Lagos. 

Ma I'Odissea della Bulk Chal
lenger potrebbe essere solo un 
segnale di una piu grande trage-
dia che si annuncia. Altre mille-
duecento persone sono bloccate 
al largo di Freetown, capitate 
della Sierra Leone a bordo di un 
vecchia chialta, la Victory River. 
Secondo la Croce Rossa interna-
zionale, i passeggeri del traghet-
to «hanno urgente bisogno di ac

qua e cibo e vi sono gi& i primi 
cast di dissenteria». A bordo del
la nave vi sono 1152 cittadini 
della Sierra Leone che si sono ri-
fugiati nella vicina Liberia per 
sfuggire alia guerra nel loro pae
se ed ora tentano di tomare. Ma 
il loro governo non li vuole. L'e-
sodo dalla Lfberia'tn fiamme po
trebbe assumere dimension! 
spaventose nelle prossime ore. 
Migliaia di profughi si awentura-
no in mare su imbarcazioni di 
fortuna. Secondo le organizza
zioni umanitarie che operano 
nei paesi dell'Africa occidentale 
i liberlani In fuga potrebbero es
sere circa ventimila. E tra i pro
fughi si nascondono frequente-
mente gruppi di miliziani della 
diverse bande che si combatto-
no a Monrovia. Ci6 suscita so-
spetti e timori nei governi dei 
paesi vicini che gia ospitano 
centinaia di migliaia di liberiani 
ammassati nei campi profughi. 
A Monrovia intanto i combalti-
menti sono diminuii di intensila. 
Uno dei capi delle fazioni, Char
les Taylor, ha fatto sapere che 
intende accettare ntutti i punti» 
previsti dall'accordo sul cessate 
il fuoco concordato ad Accra. 
Ma ormai ie bande di baby-
guerriglieri sono sfuggite anche 
al controllo dei capifazione e ie
ri un marine Usa 6 stato ferito da 
un proiettile vagante. 0 T,F. 

Maria Pla Fanfani 
In Africa 
per alutare I profughi 
TempcsUva ma force inutile la moMWazione 
Kallana In Ghana per I profughi della Bulk 
CMIanger, Prima fra tutte Maria Ha Fanfani, che e 
stata in Ghana nel gkwnl scoisi e sl i iccata con un 
aereo in Sierra Leone da dove en pronta a 
intervenhe anche per alutare I passeggeri ddla 
navtsesoh^ntoUgevernodl Accra avesseaccoKo 
uiia parte dei prohighlllberlani.Cla Ieri sera 
avrehfee potuto nggiungere Accra eon un 
eUcotttrontsso.maglleveirtil'hannocostrettaa 
rinuiwJart. la notizU cantata prima che H cargo 
fosse cosbctto a ripartire dal porto ghanese ed e 
siataconfennata da Paolo S e r a , ambasclatore 
HalianoadAcaa.LaFaiiranl.conlasuafoiidazkMie 
..Together for Peace» si occupainfatti dei profughi 
di tutte le guerre africaneegiasabato era al 
telefonoconHpresldentedelChaN.leriy 
Ratriiiig,edovevatrasferininelhcapKaledel 
paese africarw per concordarel'inviodi aiuti 
umanitariJericomunoue Fanfani aveva scrttto 
una letteraal leader del Ghana per "chledre 
uffkialmentedlonianlzzarel'accoglieiuadei 
profughi in uncampo della cuicostruzktneed 
oiganizuzioMSOiio pronta ad accollarmltuttii 
costidigestJorie.FaroappelloaHageiieroslta 
deglitallaiii^aovediiiioltre potrebbe decollare 
dall'ttaliaun aereo carico diahrtidestlnatoai 
profughi liberiani maaqnesto punto la 
destinazjone e incerta. Nei giorni scorsl la sigmn 
Fanfani ha portato in Uberia aiuti, soprattutto 
medici, per unvaloredialcune migliaia didollari, 
ed ora intende promuovere una raccotta di fondl. 

Giochi sulla pelle 
della Liberia? 

MAPJCELLA MMLIANI 
• Perche mai paesi come la Costa d'Avono oilGhanache 
gia ospitano decine di migliaia di profughi della Liberia, ma 
anche della vicina Sierra Leone, rifiutano I'attracco alia nave 
dei 4mila disperati in fuga da Monrovia' Cinicamente parlan-
do, nel flusso biblico di fuggiaschi che attraversa le frontiere 
dell'Africa occidentale, 4mila persone ridotte ormai minimi 
termini non dovrebbero costituire un problema insolubile. In 
fondo, si commenta in Occidente, si tratla di far fronte ad un 
problema umanitario No, problemi umanitari in Africa non 
ce ne sono piu. Dalla disgregazione nel sangue della Soma
lia, a livello continental, «urnanitario» ormai e smonimo di 
politicamente esplostvo ed anche peggio. In Liberia, come 
a suo tempo in Somalia e in Ruanda, i profughinon sono 
vittime di carestie o di altra calamita naturale, ma di guer
re civili ubriache di sangue. Meglio di guerre conlro i civili, 
di cui i profughi rappresentano le scorie, i rifmti dolenti di 
cui nessuno 6 disposto a farsi carico a meno che tanto «di-
sturbo» non venga adeguatamente ricompensato. Un ma-
cellaio come Mobutu Sese Seko dello Zaire si 4 «rifatlo 
una verginita» ospitando i fuggiaschi del Ruanda e il ma-
gnanimo Occidente e tomato a coprirlo di aiuti perche 
non li cacci via. Quei profughi sono in maggioranza Hutu 
e temono che - tomando in patria - il nuovo governo tutsî  
si vendichi del genocidio ai danni dei Tutsi perpetrato nef 
1994. In Africa occidentale stiamo assistendo a qualcosa 
di simile. 

Da quando, piu o meno un mese fa, Roosevelt Johnson 
ha rotto la tregua tra le fazioni liberiane concordata il 20 
agosto del '95 in Nigeria, nell'ordine e successo che: 1) le 
suddette fazioni liberiane, invece di tentare di neutralizza-
re Johnson con una qualsiasi forma di mediazione, gli 
hanno risposto solo con le armi. Una fazione in particola-
re, quella che fa capo al signore della guerra per eccellen-
za, Charles Taylor, si e assunta il compito di riportare I'or-
dine, ottenendo come risultato il compattamento dell'et-
nia krahn nelle file di Johnson. Fino a quest'ultimo episo-
dio la guerra non aveva trincee marcatamente etniche: la 
stessa etnia krahn militava in ben quattro formazioni. La 
guerra poi, oltrechfe etnica, 6 diventata soprattutto una 
guerra contro Taylor che guarda caso e anche I'uomo che 
ha dato inizio alle ostilita nell'89, invadendo la Liberia dal
la Costa d'Avorio. 2) 1 Caschi bianchi dell'Ecomog (Bco-
was Cease-fire Monitoring Group), cioe delle forze di in-
terposizione dei paesi dell'Africa occidentale presenti in 
Liberia dal 1990, non hanno mosso un dito ne per frenare 
gli scontri ne per tentare di proteggere ia popolazione civi
le. Cosl, quando gli occidental! sono stati reimpatriatl con 
1'intervento dei solid marines americani, la Liberia una 
volta di piu £ stata lasciata in balia dei suoi odii. L'Onu 
presente solo con un gruppo di osservatori ha sempre de
legate ai Caschi bianchi e all'Africa occidentale il mante-
nimentu della pace ma !'Africa occidentale ha fallito Die-
tro questo fallimento pero non c'e un deslino no e cattivo: 
c'e la cattiva coscienza di paesi come la Costa d'Avorio o 
il Burkina Faso che hanno armato un uomo come Taylor 
per anni e ora aizano le mani 

C'e soprattutto il gioco egemomco di un paese come la 
Nigeria: sono suoi 6.000 dei 10.000 Caschi bianchi ma e 
principalmente sua la responsabilita di aver «giocato alio 
sfascio> in Liberia, aimando e creando dal nulla fazioni 
annate che si opponessero a Taylor. C'6 infine la dubbia 
impotenza del Ghana, presidente di turno dell'Ecowas, 
cio£ della Comunita dell'Africa occidentale, che dovrebbe 
mantenersi super partes, ma graziosamente non rifiuta 
ospitalita a Roosvelt Johnson. 

Cost non meraviglia affatto (terzo awenimento in cro-
naca) che i paesi dell'Africa occidentale, numti ad Accra -
capitate del Ghana - it 9 maggio scorso abbiano minaccia-
to la Liberia, dicendole (con le parole dei ministro degli 
Esteri nigeriano Tom Ikimi):«II popolo liberiano deve di-
mostrare la sua buona volonla. Non e disposto a farlo? Be
ne, ntireremo la forza di pace •. 

Detto in altre parole I'intera Africa occidentale sta gio-
cando sulla testa della gente liberiana. Ma la minaccia 
(«vi abbandoneremo") piu che ai liberiani sernbra rivolta 
ad un Occidente sordo e lontano che non si e ancora fatto 
vivo in zona con potent! armate che risolvano magica-
mente i problemi aggravati dagli stessi paesi dell'Africa 
occidentale o a un Occidente che - meglio - intervenga 
con una pioggia di aiuti che «convinca» i medesimi paesi a 
continuare ad occuparsi della Liberia. Ma I'Occidente per 
ora nicchia. 

1,~:,,. *;&| Parla il regista del film «Lamerica»: le zattere di albanesi dramma quotidiano 

Amelio: «Ma ogni giorno si muore cosi» 
«La nave ci fa riflettere sulla disperazione, ma non dobbia-
mo fermarci a quell'immagine, soffro molto di piti per i 
drammi quotidiani, per la terribile solitudine di chi scappa 
con la zattera e affonda. Di lui non ci curiamo, non se ne sa 
nulla. Profughi, balseros, boat people fuggono dairorrore 
quotidiano e vengono respinti». lntervista a Gianni Amelio, 
regista di Lamerica, il film che racconto la grande fuga de
gli albanesi. 

TOMI FONTANA 

m Profughi, balseros, boat peo
ple, gente che scappa dalle guerre 
e dalla mlseria, che insegue sogni 
e fugge da incubi. La chiatta che 
ha vagato nei mart alrlcani ricorda 
le navi dei profughi albanesi che 
sbarcarono sulle noslre coste e 
venneroresplnti. 

Un dramma raccontato dal re
gista Gianni Amelio nel film Lame
rica. 

MfgNala di disperati schlacclatJ in 
una nave. Sono le navi della dispe-
raikmc, delta fuga dalle guerre e 

dalsognodeH'Eldorado. 
lo ho tentato di metalorizzare la 
vera nave albanese arrivala a Bnn-
disi raccontando invece di una na
ve che pu6 attraversare qualun-
que tipo di mare, andare verso 
quaiunque porto. Tempo fa ho 
partecipato ad un incontro in una 
radio di Torino. Ricordo quanta 
disse un ragazzo albanese «Nel 
film c'e un uomo, un vecchio paz-
zo, che pensa di stare andando 
verso New York, pensa di essere 
con emigranti ilaliani che vanno 

verso le Americhe, noi invece sap-
piamo che siamo albanesi che 
stiamo andando anche noi verso 
un'Amenca, ci stiamo sbagliano 
anche noi» II ragazzo ha assimila
te la follia di quel vecchio, che nel 
film dice «voglio restare sveglio 
quando anivo a New York» alia 
follia di questi 10,000 albanesi che 
cercano un'Amenca e ancora non 
sanno che non c'6 Si stanno lllu-
dendo 

Gli albanesi inseguhano un so-
gno, gli africani fuggono da un In-

cubo, dalla guerra... 
Non era solamente un sogno a 
spingere gli albanesi, ma anche 
1'incubo. Altrimenti ora sarebbe fi-
nito I'esodo, mentre purtroppo la 
fugacontinua, tutte lenottic'e una 
zattera che arriva da quaiche par
te. Questa 6 la cosaclie dovrebbe 
inquietare Cioe il fatto che nono-
stante siano tomati in tanti in Al
bania, raccontano che quel Para-
diso non esiste, continLano a 
scappare. II problema dunque e di 
non abituarci a quelle immagini, e 
non dobbiamo scuoteici sola
mente quando vediamo «l'imma-
gine», qualcosa che improwisa-
mente ci porta al senso epico del
la cose II dramma e quotidiano, il 
dramma e impersonate. E non ne 
parliamo. Pochi giorni fa 6 naufra-
gata una zattera con trenla alba
nesi e per la prima volta il governo 
di Tirana ha chiesto la collabora-
zione di quello italiano, per chie-
dere un aiuto nella ricerca dei cor-
pi. Spesso le tragedie assumono 
contornt biblici, non a caso ne 

parliamo ora che c'6 questa nave 
in Africa Ma I'orrore che noi dob
biamo provare non 6 solo per la 
nave ma anche per la zattera dove 
il fuggiasco si trova in una solitudi
ne spaventosa. 

Le navi dei disperati, dei dannatl 
generano paura. In terre inospHall 
giungono «alleni» che provocano 
timori erepulsione... 

La paura la crea il povero e non 
tanto la differenza di cultura o il 
colore della pelle. La paura 6 ge-
nerata in noi da qualcuno che ci 
pud sottrarre quello che abbiamo. 
Noi abbiamo avuto paura della 
nave degli albanesi non per tanto 
perche sbarcava una grande mas-
sa di persone, ma perchfi questa 
gente poteva sottrarci qualcosa. E 
in Albania, negli anni ottanta, era-
no andati italiani a «prendere» da 
loro 

I balseros cubanl o i boat people 
vietnamM erano attratU da un so
gno, dall'Eldorado: sono stati re-
spintJ o hanno trovato ben altro.. 

All'originec 6 la stessa ladice di n-

fiuto. Dietro tutto c'i l'atteggia-
mento del ricco verso il povero. 
Ho fatto inchieste e filmati sui pro
fughi vietnamiti. E anche allora 
non si capiva che la fuga non era 
ispirata dal miraggio, ma dairor
rore dell'esistente Anche quando 
si sono messi in viaggio gli albane
si si £ detto "fuggono perche attira-
ti dal Paradiso italiano-, ma scap-
pavano anche perche spinti via 
dairorrore quotidiano che viveva-
no nel loro paese. 

Vuoi dire in sostanza che non dob
biamo accontcntarci dell'immagl-
ne, deH'apparanza, die occorre 
sapere die il dramma e quotidia
no, si ripete, e noi non lo vediamo. 

La nave va a fondo ogni nolle ed 
ogni notte va a fondo la piccola 
barca. Ma di questo non parla nes
suno. Quando si muovono i popo-
li, le persone, i singoli si fanno for
za Una nave carica, quella degli 
albanesi, da, in fondo, il senso del-
I'awenlura a Chi fugge, che cerca 
qualcosa di nuovo e vuole «tocca-
re» il nuovo. II singolo, i dieci o do-

dici profughi che debbono attra
versare il mare di notte su una zat
tera vivono ogni secondo con I'an-
goscia delle morte. E la quotidiani-
ta che ci deve impressionare. La 
nave £ la punta dell'iceberg che 
noi tocchiamo, ed invece c'e tutto 
quello che noi non vediamo ed e 
la quotidianita, la gente che scap
pa dalla guerra e dalla miseria, lo 
soffro di pid quando, anche negli 
ultimi tempi, mi giungono notizie 
di persone che conosco, disperse 
in acqua mentre tentavano di am-
vare in Italia, ciO mi colpisce di piO 
della nave che vidi allora. Nella di
sperazione di quell'immagine c'e 
comunque una forza che siamo 
costretti a non ignorare, e qualco
sa che ci spinge a riflettere ed agi-
re, La realta di tutti I giorni non la 
vediamo, la ignoriamo Le trenta 
persone che sono morte pochi 
giorni fa sul canale d'Otranto... 
Beh, quelle proprio non le vedia
mo, non ne parla nessuno perchfi 
fanno parte della storia quotidla-
na. 
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Rotta la tregua nella «fascia di sicurezza» 

Attacco hezbollah 
Fuoco sul Iibano 
Raid israeliani contro gli sciiti 
Le armi sono tomate a tuonare nella «Fascia di sicurezza» 
tra Israele e Libano. Un commando hezbollah ha teso 
un'imboscata adun convoglio militare israeliano: sette sol-
dati sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Imme-
diata la rappresaglia israeliana; caccia con la Stella di Davi-
de hanno bombardato postazipni sciite nel Libano meri-
dionale. A Gerusalemme, la destra all'attacco: «Peres ha 
fallito. La sua pace non garantisce la sicurezza d'Israele». 

IHMMtTODKaiOVANNANaM.1 
• La tregua * saltata. A quindicl 
giomi dalla conclusions dell'«Ope-
razlone Furore* le armi sono torriate 
a tuonare ai confini Ira Israele eLiba-
no, I guertlglleri sciiti * che nei giomi 
scorsi avevano uccisbun rniliziano 
libanese (ilo-israeliano e feriti altri 
due • hanno teso ieri un agguato a un 
convoglio militare di Tsahal fra gli 
avamposti di Reihan e Sujud. Nel-
rimboscata sono rimasti feriti sette 
Soldati israeliani, uno dei quali in 
modo grave. AI tempo stesso i'avam-
posto di Sujud si e trovalo sottoposto 
a un bombardamento degli hezbol
lah mentre una ieep israeliana veni-
va centrata dai guerriglieri ai limiti 
setlentrionali della "Fascia di sicu
rezza". Immedlata e scaltala la rap
presaglia di Gerusalemme. Caccia-
bombardieri con la Stella di Oavide 
hanno atlaccato ripetulamente po-
stazloni di Hezbollah nell'area di 
jqlim al-T'oufah, a nord della 'fascia 
di slcurezza>. Secondo fonti libanesi, 
aerei israeliani sono tomati a sorvo-
lare Beirut per una decina di minuti. 
Hezbollah ha rivendicato la respon-
sabllita dell'azione con un comuni-
Cato diffuso dalla sua emittente ra-
diofonica, "Voce degli oppressi*. La 
paura torna dunque a scrpeggiare 
nei villaggi del Libano meridionule. 
«Si tratta di eplsodi molto gravi», 
commenta una fonte dell'esercito di 
Qenisalemme. Ma subitodopo la ra
dio militare israeliana cerca di circo-
scrivere laccadulo, rimarcandoco
me gli attacchl sciiti non rappresen-
tano un'lnfrazione delle intese rag-
glunte al termine dei sedici giomi 
dell'iOperazione Furore", L'accordo 
- scritlo ma non firmato dalle parti in 
causa (Israele, Hezbollah, Siria) -
yieta di colpire i civili (israeliani o li
banesi) ma consentono la prosecu-
zione di attlvlta dl guerriglia nella 
•Fascia dl sicurezzan conlrollata dal-
lo Stato ebraico lungo il confine. Ma 
riegll amblenti politic! israeliani - im-
pegnati In una campagna elettorale 
ogni giorno piu accesa - lecodegli 
sparl e stata subito ampliflcata. Ad 
accendere la rniccia delle polemi-
che e Ariel Sharon, capofila dei fal-
chi del Likud. «l nuovi attacchi degli 
hezbollah - tuona - dimostrano die 
r"Operazione Furore" lanciata da 
Shimon Peres e stata un fallimento 
totalea. Lex ministro della Difesa e 
Inarrestabile: "Peres - sosliene - si e 
rlvelalo un illuso credendo che i si-

riani avessero intenzione di tenere a 
bada i terrorist! sciiti*. Le accuse di 
Sharon vengono amplificate dalla 
voce delle centinaia di abitanti di Ki-
ryat Shmona - la citta dell'alta Gali-
lea sottoposta per oltre due settima-
ne a incessant! bombardamenti de
gli hezbollah - che ieri hano dimo-
strato a Oemsalemme, di fronte al-
I'ulficio del pnmo ministro, infuriati 

Rabbinl ultra 
• i schlerano 
con Netanyah 
«Eratz 9 nostra» 
II coMiglio nbbinko ddla comuiitta 
uKnortodosuChatwd-Luhavltchha ' 
ordinate al suoi adeptidlvoUre per II 
leader deN'oaatMlzlonedldcstn 
Ben}nnln Netanyahu. Questo per 
«|mseivart la terra d'lsreele», come 
ha spiegato Bake Wolf, uno del 
dlrigeirtl del nwvimento.«La terra 
d'braele i In perkolo. DobWanw 
asskurare die rimanga inmano degli 
ebttlem»isveiKlirtaagUarabi»,ha 
agjhinto Wolf. Nello Stato ebraico 
fanno parte delta comunttadrca 
3SmHaaventldlrmoalvoto.l35 
mHa iHtnitlbjiosi, awerte Wolf, mm 
dovrebbero restare b o M , vtato die 
dednedlmlgllaiadlelettorladertiiti 
ad altre comuntta ortodosK 
dovrebbero segukt le indlcazhxil 
fornttedalloChabad-Libavttdi. U 
comunlti ha acqulstto notevole 
influenza reNgkisa ed economka 
sottolaguldadeldefuntorabbino 
rferUKhemSdineereon.Attualmente 
ha un bDando sUmato in mezzo 
mHlardodldolbrlelesueaWvKa 
IndudonolagestkinediscHolee 
istttiitJdlbMieficienu,la 
pubbHcazlonedllibriell 
proselWsmo. • U.D.G. 

per non aver ricevuto «adeguati in-
dennizzii ai danni paliti il mesescor-
so durante i combattimenti. In attesa 
di nuove azioni-suicide da parte de
gli integralisti di «Hamas», i leader 
della destra ebraica cercano di sfrut-
tare a fini elettorali le azioni militari 
del •Partito di Dio» libanese. Tutta la 
campagna elettorale del Likud, in-
fatti, e giocata attomo al tema della 
sicurezza in pericolo. dei cedimenti 
di Peres, di una «pace che sa di mor-
te>. II tutto «condiIo> con il riferimen-
to messian'ico ad «Eretz Israel", la 
Terra ebraica che nessuno, alferma-
no i rabbini ultraortodossi, pud ce-
dere ai Gentili, tanto meno se hanno 
le sembianze dei «nemici arabk E 
poco importa se in questo brodo di 
coltura impregnalo di fanatismo reli
giose e cresciuto Yigal Amir, I'assas-
sino di Yitzhak Rabin. Dai comizi, ai 
manifesti per finire con gli spot tele-
visivi: la propaganda della destra 
martella, ossessiva, sullo stesso ta-
sto: la pace di Peres ha provocate so
lo disastri. Ecco allora gli spot cen-
trati sui civili massacrati dai kamika
ze islamici, o sugli occhi impauriti 
dei bambini di Kiryat Shmona co-
stretti a vivere nei rifugi per sottrarsi 
alle katyusce della guerriglia sciita. 
Quanta a sangue sbattuto «in prima 
pagina», il Likud non teme confront!: 
i filmati con corpi maciullati, fenti ge-
menti, familiari disperati sono il pez-
zo forte della sua propaganda. Im-
magini di morte accompagnate 
sempre dallo stesso sjogan. "Nonce 
sicurezza, non e'e pace, non e'e mo-
tivo di votare Peres», «Quegli spot -
accusa il ministro degli Esteri Ehud 
Barak - sono la migiiOre propaganda 
mai fatta ad Hamas e ai suoi padnm 
iraniani'. Ed ecoiitksTCheran che in 
queste ore si orientano le accuse 
delle autorift ,di4?erusalemme. L'l-
ran, denunciano fonti militari israe-
liane, ha fatto pervenire nelle ultime 
settimane in Libano ingenti somme 
di denaro per aiutare la ricostmzio-
ne delle infrastrutture logishche di 
Hezbollah rimaste dislrutte durante 
I'Operazione Furpren, Un atteggia-
mento opposto sembra invece aver 
assunto la Siria. II quotidiano "Davar 
Rishon» ha rivelato ieri che mentre 
I'lran e impegnata, a preparare dal 
Libano meridionale una nuova of-
fensiva sciita contro Israele, Dama-
sco cerca al contrario di calmare la 
situazione, almeno nelle due setti
mane che precedpno le elezioni 
israeliane. Da fonti diplomatiche 
arabe il quotidiano israeliaqno ha 
appreso dell'esistenza di un ordine, 
impartito dal presidente siriano Ha
fez Assad, che vi$ta agli sciiti He
zbollah e ai palestlnesi di «Hamas»e 
della Jihad islamica di compiere at-
tentati in Israele. In questo modo, 
spiega il giomale, la wolpe di DamaT, 
sco» vorrebbe impedire che Peres 
perda le elezioni. Perche con la de
stra ebraica al potere, la restituzione 
dei Golan sarebbe solo unachimera. 

SoccorsiadunsoldatoisrKlUnoferHoitri.Aslnlstn.Netanyliu Ap 

«Qonjsalemme e anche araba» 
Mubarak • re Hussein 
danno II via libera ad Arafat 

Egrtto, Ciordania t Autortta nazfonale palestlnese (Anp), le tre 
parti arabe che hanno conduso accord! di pace con Israele, 
hanno sottollneato ieri che la pace «deve essere fondata sul 
ritpettodeidirittl-giuridid,storidespirltiiaN-palesnnesi, 
arabl, islamici e crisUani nella clttj di Genisalemme». In un 
comunkatodlranutoal termine dlunkMovertkeal Cairo, il 
presidente egizianoHosni Mubarak, re Hussein diCkicdaniaeil 
capo dell'Anp Yasser Arafat hanno aggiunto che attrlmenrJ«ogni 
dichiarazioMsullapactresteravuatadicontenirtoesbarrerila 
viaaquatelasipartneraralM.dispostoadassumerele 
responsabilna della pace, a partedpare alia sua instaurazione». 
In una conferenza stampa finale, re Hussein ha dfchiaratt die 
"dfellctteremoselliioghisantidiCenisaleminesaranno nelle 
manldinostrofratelloArafatoinqudledei palestlnesi,che 
rappresenteranno il mondo arabo e islamico e soprattutto la 
Giordanla»M vertjee a tre.-. tenutosi una settimana dopo i'awio 
dei negozlatiisraelo-palestinesl sullo status deflntttVodel 
Territdri - ha anche declwun'azione congkinta Egitto-
GkHdaniaOlppercontrastaKifondaiMnUlistitelamiddi 
«Hamas» e della Jihad palestinesi. 

Si profila un accordo tra le due formazioni per impedire ai nazionalisti del Bjp di formare il governo 

India, sinistra e Rao alleati anti-Indu 
II Partito del Congresso, sconfitto pesantemente nelle re
cent! elezioni indiane, e pronto a schierarsi con la sinistra 
per impedire I'ascesa al potere dei nazionalisti indQ. E sia 
1'esecutivo che il gruppo parlamentare del partito ieri han
no rieletto il primo ministro useente Narasimha Rao leader 
del gruppo parlamentare. Gome ntovo premier si profila 
addirittura il nome del leader comunista Joity Basu. II Bjp, 
partito vincitore, urla al tradimento. 

NOSTRO SERVIZIO 

• NEW DELHI. L'ex primo ministro 
indiano Narasimha Rao S stato rie
letto ieri leader del gruppo parla
mentare del partito del Congresso 
nonostante la pesante sconfitta su-
blta nelle elezioni per il rinnovo 
del Parlamento del paese che Tha 
portato al pegglor risultato della 
sua sloria con 134 deputati su 545, 
In due riunioni successive sla I'ese-
cutlvo del partito che I neo-eletti al 
Parlamento hanno confermato a 
Rao la loro liducia. 

I coltelli sono dunque rimasti 

nei foderi ma potrebbero essere 
estratti il 22 maggio, quando si di-
scutera se Rao debba essere o no 
rieletto alia carica di presidente 
del partito. Anche i leader che era-
no consideratl alia testa del dis-
senso come «l'uomo forte» di Bom
bay Shared Pawar e II giovane ex 
ministro Rajes Pilot hanno ricon-
fermato la liducia a Rao. 

La tregua, al momento, e stata 
resa posslblle dal maturare di un 
accordo con il fronte delle sinistra 
per impedire alia destra riunita In-

torno al partito delpopolo indiano 
(Bjp) di prendere il potere. II Bip e 
i suoi alleati hanno vinto le elezio
ni ma non hanno la maggioranza 
assoluta dei deputati. E, infatti, se
condo diverse voci, i partiti di sini
stra avrebbero deciso di rinunciare 
al «veto« su Rao, accusato di essere 
troppo vicino alia destra. L'accor
do che si profila prevede un gover
no delle sinistre con I'appoggio 
esterno del Congresso. Per la cari
ca di primo ministro si fanno i no-
mi dell'anziano leader comunista 
Joity Basu e del leader del Janata 
Dal Vishwanat Pralap Singh. Ma 
anche lo stesso Rao non sembra 
del tutto fuori gioco: potrebbe for
mare un governo misto. 

Insomma il partito del Congres
so sarebbe pronto a schierarsi con 
la sinistra per impedire I'ascesa al 
potere dei nazionalisti indO. Lo ha 
detto chiaramente ieri il segretario 
dei partito, B. P. Maurya, precisan-
do che la direzione ha deciso di 
appoggiare « un'alternativa laica» 
alia formazione della destra indO 

Bjp. Ma il Bip, vera vincitore delle 
elezioni e primo partito dell'lndia, 
ha denunciato il tentativo di «sov-
vertire il giudizio del popolo» per 
bocca del suo presidente, Lai Kri
shna Advani. 

La strategia della sinistra e basa-
ta su un doppio accordo: un soste-
gno «esterno> del Congresso 

e un accordo di governo con i 
principali partiti regional!, che in 
base all'aritmetica parlamentare 
sono gli arbitri della situazione, co
me il Drauida Munatra Kazagam 
del Tamil Nadu, o che rappresen-
tano un gruppo religioso come la 
Shiromani Akali Dal dei Sikh, o 
una casta, come il Bhaujan Soma-
jwadi Party degli «intoccabili». Ma 
mettere e tenere insieme in una 
coalizione solida partiti che hanno 
la loro ragion d'essere in problemi 
regionali, non sara un'impresa fa
cile. 

II leader del partito comunista 
marxista, Cpm, Joity Basu, uno dei 
candidati a guidare il nuovo gover
no, comunque, ieri sera ha dichia-

rato che le prospettive della forma
zione di un governo delle sinistre, 
il cui fronte e in realta il teizo 
gruppo parlamentare, dopo il Bjp 
e il Congresso , «rimangono bril-
lanti». Basu e gli altri leader della 
sinistra hanno promesso al presi
dente Shankar Dayal Sharma una 
lista con le firme dei deputati di-
sposti a sostenere il loro governo 
entro la meta della prossima setti
mana. La scelta dovra essere fatta 
dal presidente, cui la Costituzione 
indiana lascia in casi come questo 
un'ampia liberta di manovra. Per il 
presidente sara comunque difficile 
evitare di dare I'incarico al primo 
ministro designato del Bip, Atal Bi-
hari Vajpayee. 

II Bjp, infatti, ha 158 deputati da 
solo e 179 con i suoi alleati, lo Shiv 
Sena (Esercito di Dio, il partito in-
tegralista al potere a Bombay) e il 
piccolo Samata Party. I'alleanza 
per6 e stata stretta prima delle ele
zioni e sulla base di un comune 
programma, al contrario di quella 
delle sinistre e dei partiti regionali. 
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ne danno il Iriste annuncio ta moglie, i figli 
conlenuoreeinipoli. 
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In ti^alo IIHMIHIO 
; e biista fier il 740 
Questa settimana tro-

verete in omaggio 
con "II Salvagente" il 

; modello 740 per la dichia-
; raiione dei redditi e la 

busta per spedirlo. La 
: prossima volta, invece, vi 

aiuteremo con la "6u[da" 
. alia compilazione fatta dai nostri esperti e j 
. riceverete in regalo II modeilo per il coniwge. \ 

l IlHiill I 
in edicola da giovedi 9 a 2.000 lire 

INFORMAZIONIPARLAMENTARI 
Le senatrlci e i senator! del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo sono 
tenuti ad esser presentl SENZA ECCEZIONE ALCUNA a partire dalla 
seduta antimeridiana d! glovedl 16 maggio (elezlone membrl uffici di 
presidenza del Senato). 

L'Asssmblea dei senator! del Gruppo Sinistra Democratlca-u'Ulivo e 
convocata per mercoledi 15 maggio alle ore 17.30. 

L'Assemblea del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo della Camera 
del Deputati e convocata per martedl 14 maggio alle ore 17 presso 
I'Auletla del Gruppi parlamentari, 

Le deputate e I deputati del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo sono 
tenuti ad essere presentl SENZA ECCEZIONE ALCUNA alia seduta 
di mercoledi 15 maggio alle ore 10.00. Avranno lupgo votazlonl per 
I'elezione dell'Ufflcio di Presidenza della Camera dei Deputati. 

CGIL LOMBARDIA 
C O N V E G N O 

Sindacatojmpreseeistituzioni 
nella trasformazlone del lavoro.ilcasoFalck 

Martedi 14 maggio, ore 9.30-13 
Sala Spazio Guicciardini, via Guicciardini, 6 - Milano 

Introduce: Franco Rampi 
Intmmgono: Giovanni Bianchi, Maria Chiara Btsogni, Alberto Gugllelmo, Tim Magni, 

Virtorio Melissari, Claudio Negro, Antonio Panzeri, Filippo Penali, 
Angelo Perucconi, Antonio Pizzinato. Mario Stoppini, Fabio Terragni, 
Romua.'do Volpi 

Conclude: Bruno Ravasio 

COMUNE Dl REGGIO EMILIA 
1sDIPARTIMENTO - 3"SETTORE 

AVVISODIGARA 
Licitazione privata per lappalto dei lavori di restauro e recupero funzio-
nale del Convento San Oomenlco - Ex Stalloni - III9 lotto - IIs stralcio -
Sede dell'lstituto Musicale »A Peri» e Servizi Cultural! Complementari. 
Importo a base d'asta: L. 5.670.724.153 categoria 2A, classlfica 7" 
dell'Anc. Aggludicazione a licitazione privata secondo (I criterio del mas-
simo ribasso sui prezzi in elenco. Le richieste di Invito dovranno perveni
re entro le ore 12.00 del giorno 10/6/98 al Comune dl Regglo Emilia -
Settore Edilizia Pubblica - P.zza Prampolini n. 1 - Reggio Emilia. 
II Bando integrals potra essere ritirato presso questo Ente. 

/' dirigente amm.vo del settore Edilizia Pubblica 
(Dott. Paolo Boraclnl) 

BOLOGNA 

ESTRATTO AVVISO PI GARA 
E indetta una licitazione privata, ai sensi dell'art. 21/1° comma legge 11.2.1994 

n. 109 cosl come modilicato dal D.L. 3.4.1995 n. 101 convertlto con legge 
2.2.1995 n. 216 con II criterio del masslmo ribasso sull'elenco prezzi ed esclu-
sione delle offerte in aumento per i lavori di: 

RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO Dl COMPOSTAGGIO 
SITO IN OZZANO DELLEMILIA (BO)" 

L'importo a base d'appalto e di L1.657.575.000, oltre IVA. 
Per partecipare alia gara e richiesta I'lscrizione all'Alrw Nazionale Costruttori 

nella categoria 12/B per importo non Interlore a L. 1.600.000.000. 
Le ditte Interessate dovranno presentare la domanda di partecipazlone e I 

document! rlchlesti dal bando di gara entro le ore 13.00 del 5 glugno 19M. 
II bando potra essere richlesto al Dipartlmento approvvigionamenti 

dell'A.M.I.U., viale Berti Plchat, 2/4 • 40127 Bologna • tel. 051/6489111 - fax 
051/6469255. 

Le richieste di parteclpazione non vincolano I'ammlnistrazlons appaltante. 

IL DIRETTORE GENEMLE INC. 

Dott. Fernando Loll! 



Lunedi 13maggiol996 nel Mondo I'Unita pagina 13 

Uomod'affari 
mancallvoJo 
pwunsofflo: 
«Sonoftllce» 
TcnyHuckabcccruomopiufcUcc 
deHattm. Sabato scono doveva 
saNreiul volo Miami ttlaata ma 
aN'uttMtomomeatoavtvapeno 
l'aato.PocMiiiliiiitl4apoilDc9s< 
cnmaMMatoiwHcpawdidegH 
Everglades. «E» dbpento • ha 
racconMol'iiomompreda 

pcno I taMI del MflHctto. Ho 
pcMatodictate unabnitta 
gtonuta, pot ad uacerto panto 
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«Quel jet era una carretta» 
Miami, 7 guasti in paco tempo sul Dc9 
I soccorritori ancora non sono riusciti a raggiungere il relit-
to del jet schiantatosi sabato sera vicino a Miami Si sa co-
munque che non ci sono supersliti Ora si e accesa una fu-
riosa polemica contro la compagnia aerea ValuJet. Tutti 
dicono che i suoiaerei fosseroa.tisehioe che la compa-. 
gnia spendeva poehi soldi per la siturezza in modo da po-{ 
ter abbassare iicosti. )l Dc9cad«tq s«batQ^veva avuto negli; 
ultimi rnesi diversi piccoli incident!. 
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• NEW YORK. Ad Atlanta dicono 
Intti laslessacosa: •Eraunacarret-
ta». E infatti si 6 saputo che gia set
ts volte era statp costretto a toma-
re in aeroporto dopo il decollo, 
per van problemi di mapcata ma-
nulenzione. Sabato pomeriggio 
non ha fatto in tempo a rlentrare e 
si e schiantato al suolo a una venti-
na di miglla a ovest dalle piste del
ta scalo Intemazionale di Miami. £ 
linito sommerso dall'acqua di una 
palude. Nelle Everglades, un gi-
gantesco pantano di tremila chilo-
metri quadrat! che copre gran par
te del territorio della Florida del 
Sud. Era un vecchio Dc9, aveva 28 
anni. Sembra pero che avesse su-
perato una ispezione appena 
quattro giorni fa. Probabilmente 
I'ispezione era stata un po' super-
liciale. 

Le squadre di soccorso stanno 
faticando inutilmente da 24 ore 

per ceroare 11 relltto. Ufficialmente 
stanno cercando anche i soprav-
yissuti, ma tutti sanno che non ci 
sono soprawissuti. Intanto perche 
I'aeteo, a quanta pare, e andato 
gia in pjechiata, a centinaia di chi-
lometri ali'qra. E poi perche la zo
na e infestata di cdccddrilli, alliga
tor!; serpentl di ogni genere. Fino-
ra le squadre di soccorso hanno 
trovato solo quattro piccoli ogget-
ti: un pezzo di sedile, un ferro lun-
go up metro e mezzo, un paio di 
pantaloncini da bambino e un al
bum di fotogratie dalla quale se ne, 
era staccata una che ritrae una 
mamma con in braccio il figliolet-
to, Nieht'altro. Alcuni soccorritori 
dicono di aver visto dall'elicottero 
dei corpi galleggiare, ma le fonti 
ufficiali li smentiscono: «Ancora 
non siamo riusciti a awistare nul-
la». 

La polemica, feroce, riguarda 

naturalmente la sicurezza del volo 
e la compagnia che lo aveva orga-
nizzato Cioe la Valulet E una 
compagnia molto giovane ma an
che molto aggressiva sul mercato 
Era stata fondata nell ottobre del 
'93 e aveva iniziato a lavorare ac-
quistando dalla "Delta una deci-
na di Dc9 usati Sieralanciatacon 
una politics del prezzi assoluta-
mente popolare. La tariffa per vo-
lare da Atlanta (sede centrale del-
la Valujet) a Miami era di 59 dolla-
ri, cioe meno di centomila lire. 
Quasi la meta rispetto alle tariffe 
normal!. Naturalmente - almenp 
questa e I'ipotesi piuttosto accre-
ditata - per tenere i prezzi cosi bas-
si la Valullet era costretta a rispar-
miare. Risparmio in questi casi 
vuol dire aerei meno sicuri ed 
equipaggiq meriq esperto.leri i di-
rigenti della Valujet hanno tenuto 
una corjferenza stampa nella qua
le hanno esibito i risultati di una 
cinquantina di ispezlpni siibite ne-
gli ultimi due anni, dai quali risul-
terebbe che i loro aerei erano as-
solutamente sicuri. Ma dai: registri 
degli aeroporti americani risulta 
che il numero di incident! che 
hanno coinvolto aerei della Valu
jet negli ultimi due anni e dawero 
troppo superiore alia media, 

La dinamiea dell'incidente non 
e ancora chiara. E sara molto diffi
cile che possa chiarirsi finche non 
si trovera il reJitto. Per ora si sa solo 

del colloquio tra il pilota e la Torre 
di controllo, awenuto 15 minuti 
dopo il decollo e una decina di 
muniti pnma del disastro II pilota 
ha detto che c era del fumo in ca-
bina e che nentrava all'aeroporto 
Subito dopo ha pen>o il contatto 
radio Poi e'e la testimonianza di 
un istruttore pnvato di volo, che 
stava facendo scuola a un suo al-
lievo su un piccolo bimotore, e 
che ha visto il DC9 scendere in pic
chiata. II testimone si chiama Da
niel Melaphut. Ha detto che 1'ae-
reo scendeva con una angolo di 
75 gradi rispetto al suolo. Cioe 
quasi ad angolo retto. E ha rac-
contato di aver creduto in un pri-
mo momento che si trattasse di un 
piccolo aereo che stava esibendo-
si. Poi si e accorto che era un Jet e 
ha capita che stava schiantandosi. 
nQuando ha loccato ten-a - ha rac-
contato Melaphut - ho visto I'ac-
qua sch|zzare da tutte parti e poi 
l'aereoesparito». 

L'incidente di ieri ha un solo 
precedents ed 6 quello del jet af-
fondato nelle Everglades 23 anni 
fa, il 29 dicembre del 72. Quella 
volta si salvarorio 75 dei 176 pas-
seggeri. Ma fu un iricidente molto 
diverso da questo: I'aereo tocc6 il 
suolo da una posizione quasi oriz-
zontale e I'acqua attuti il colpo. E 
poi in quel punto I'acqua non era 
profonda, I'aereo rimase in super-
ficie e i soccorsi furono immediati, 
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E la stampa italiana «invento»... 
gruppo razzista di una ventina di element!. In America ci sono migliaia 
di gruppi come questo. Comunque la notizia e vera e abbastanza irn-
portante. La televisione "Abe" pero la corregge un pO e dice che i due 
stavano preparando un attentato alle Olimpiadi. Non e un p6 presto, vi
sto che le Olimpiadi si svolgono a luglio? Gia e un p6 presto. E infatti 
dieci minuti dopo il servizio dell'"Abc"la polizia spiega che non e vero. 
La smentita e piena, nettissima, convincente, e tempestiva. II giorno do
po tutti i giornali americani danno correttamente la notizia dell'arresto, 
nessuno la mette in prima pagina, nessuno fa riferimento alle Olimpia
di. Sui giornali italiani invece la notizia e in prima pagina e i titoli sono 
quasi tutti sull'attentato alle Olimpiadi. Molti giornali pubblicano anche 
aiticoli di contorno su Atlanta e su quanta saranno pericolosi i giochi. 
Chissa perche nessuno pubblica articbli su quanta 6 pericoloso fare l'ln-
segnate in una scuola della Georgia, specie se i propri alunni sono schi-
zofrenici... II terzo caso e il piu curioso. La storia del suicida con sicario 
e uscita senza grande evidenza nella"pagina di pettegolezzi ("gossip") 
di un tabloid di New York. Nessuno in America - ci mancherebbe altro! -
I'ha ripresa. Anche perche le cose - riferisce il tabloid - sono andate co
si: un signore accusato di assassinio si e difeso sostenendo un p6 para-
dossalmente che la sua vittima gli aveva chiesto di essere ucciso. E alia 
contestazione della polizia (la quale ha osservato che I'assassinato ave
va resistito al killer e aveva lottato fino ail'ultimo per sopravivere) I'im-
putato ha risposto:« Si e vero, alia fine ci'aveva ripensato...». Roba da 
ridere? Due lanci Ansa e quattro colonne a centre pagina sul piu inipor-
lante giomale italiano. Prese a se queste storie potrebbero non essere 
gravissime. lo perO credo che siano gravissime per due motivi: intanto 
perche sono solo degli esempi scelti a caso. II numero delle notizie 
americane non vere o gonfiate dai giornali italiani e gigantesco. In se-
condo luogo per un altra ragipne: e anche gigamesco - ma non quanti-
ficabile - il mumero delle notizie vere, forse appena un p6 meno brillan-
ti ma di grande interesse, non pubblicate dai giornali italiani per far spa-
zio alle notizie false ma piu brillanti, II giorno dopo la "bufala" di Al Pa-
cino su qualche giornale si e discusso sul "pericolo Internet". Si e detto: 
«Bisonga prendere prowedimenti, questa Internet non da garanzie di 
serieta.... Ma che ragionamenti! Internet e come una piazza, un merca
to. Ci si pu6 trovare di tutto, e logico. I giornali dovrebbero poi control-
lare le notizie che raccolgono su Internet. Non e cost? Protestare contro 
Internet e come se dopo aver raccolto al mercato rionale una voce falsa 
e averla pubblicata sul giomale, invece di fare il mm culpa si dicesse; 
•Ora basta, bisogna regolamentare i mercati rionali!» Recentemente qui 
a New York i corrispondenti italiani si sono riuniti e hanno discusso di 
queste cose. Piu o meno eravamo tutti d'accordo. Abbiamo detto che il 
lavoro de| corrispondente in. America sta diventado una barzeletta. E 
che i lettori italiani conoscono un'America molto diversa da quella vera. 
O comuqnue del tutto diversa eassai lontana da quella che conoscono 
i lettori di giornali americani. II lavoro dei corrispondenti italiani consi-
ste solo nel riscrivere le nolizie lanciale dall'Ansa in Italia. In pochissimi 
giornali (questo dove scrivo, per fortuna, e tra i pochissimi) si accetta 
di pubblicare notizie che non yengano dallAnsa. In nessuno, comun
que, e possibile non pubblicare notizie date dall'Ansa. Mi ricordo che 
un anno fa I'Ansa diede la notizia di un ragazzo che era resuscitate do
po non so quanti anni di;c6mai;prbfondo ( e poi si scordo di smentir-
la): i giornali italiani andarono appresso a questa notizia - naturalmente 
inventata - per due giorni. Ci fu anche un'inchiesta della magistratura, 
se non sbaglio, perche dopo la campagna sui "miracoli" diminuirono 
vertiginosamente i donatori di oigani. Come mai succede tutto questo? 
E difficile la diagnosi. I motivi sono molti. Ne vedo principalmente Ire. II 
primo e una certa pigrizia di noi gidmalisti. Che ci porta, ad esempio, a 
non gettare mai una notizia sulla quale abbiamo lavorato qualche ora. 
Ci sembra uno spreco. Anche se a un certa punto ci accorgiamo che e 
falsa. II massimo dell'onestaprofessionale e il titolo (in seconda edizio-
ne) di qualche giornale (mi pare "II Corrlere") che recitava cosi: "Beffa'> 
su Internet: Al Pacinoera un gigolo'". Domanda: ma Befta. a chi? Al ca-
poredattore? E chi se ne frega! II secondo motivo e piu sostanziale. Cre
do che negli ultir#fempi •piD o meno dairinizio della yicenda "manlr 
pulite"- i giornali italiani abbiano concentrato tutto il loro interesse sulla 
politica interna, Anche perche molti di loro sono entrati in politica a 
pieno titolo. In una certa fase addirittura sostituendo i partiti, Sostituen-
doli nel senso pienodellaparola.prendendone letteralmente il posto e 
i compiti. Gli editoriali valey^no rnplto p|u di.un dibattito in Parlamento, 
Ora forse i giornali hanno fatto un piccolo passo indietro, ma trovano 
ancora una grande difficolta a "ritirarsi" completamente. Questo ha rl-
dotto moltissimo linteresse per tutto il resto del prodotto giornalistico 
Le pagine degli esteri (ma nori solo quelle) sono diventate cenerento|e: 
6 importante solo riempirle in qualche modo, possibilmenle con notizie 
di grande alleggerimento che servano a bilanciare una necessaria pe-
santezza delle pagine pblitiche. Unpd comei "gadget". 

II terzo motivo e collegata - credo - al secondo. E sicuramente il piu 
serio e non riguarda solo KAmerica. II discorso qui si fa dawero compli-
catq ed e possibile appena accennarlo. I giornali negli ultimi anni si so
no molto omologati I'uno all altro (tranne ppchissime ecceziohi). Han
no attenuato la concorrenza e quasi I'hanno eliminata. Questo ha avuto 
due effetti: le notizie che si trovano sui vari giornali sono sempre le stes-
se, e la loro attendibilta e diventata un valore quasi irrilevante. Opziona-
le. Perche un eventuale falso e di tutti e quindi di nessuno. Una volta nel 
giornali e'era il terrore della trappOla. Era come "II peccato mprtale". 
Ora ci si ride su. lo tetno che questo possa provocare un danno grandis-
sirho algiomalismo. Quando I'attendibilta diventa - tutt'al pio - unodei 
"coefficient!" di valutazione che fanno grande o piccola una notizia, e 
non una barriera oltre la quale la notizia non pu6 passare, allora ho 
paura che si possa compromettere il rappprto di fiducia col pubbllco. 
Cioe che si possa disperdere I'Unica grande ricchezza del giomalismo, 
La sua unica forza. Ne vale la pena? 

[Piero Sanaonalti] 

Prime conferme del govemo circa l'invio di armi da Argentina e Ungheria 

«Bosniagate», gli Usa ammettono 
Un altro guaio per Clinton: si allarga, infatti, il cosiddetto 
«Bosniagate», lo scandalo delle armi iraniane vendute alia 
Bosnia con il tacito consenso degli Stati Uniti. Per il Wa
shington Post, il govemo americano era al corrente di fomi-
ture militari inviate a Sarajevo nel 1993 e nel 1994 da vari 
paesi: «Le autorita americane sapevano delle spedizioni di 
armi, ma non presero alcuns misura, malgrado Clinton 
pubblicamente sostenesse il divieto dell'Onu». 

NOSTRO SERVIZIO 

• WASHINGTON. Sembra desti-
nato ad allargatsi il cosiddetto «Bo-
snlagate»i lo scandalo delle armi 
iraniane vendute alia Bosnia con il 
tacito consenso dell'amministra-
zione Clinton. II Washington Post 
ha rivelato Ieri, e fonti del dlparti-
mento di Stato hanno confermato, 
che il govemo americano era al 
corrente di forniture militari Inviate 
a Sarajevo nel 1993 e nel 1994 da 
Argentina, Ungheria e vari paesi 
musulmani alleall degli Stat! Uniti, 
come Maiesla, Arabia Saudita, Bru

nei e Pakistan. «Le autorita ameri
cane - si legge sul giomale - sapeva
no delle spedizioni di armi, ma non 
presero alcuna misura, malgrado il 
pubblico appoggio di Bill Clinton 
per il divieto imposto dall'Onu di 
vendere armi alia Bosnia, alia Croa-
zia e alle altre nazioni della ex Ju
goslavia*. Clinton ha assunto cosi 
una linea di condotta opposta a 
quella del suo predecessore Geor
ge Bush, che era intervenuto nel 
settembre 1992 per impedire che 
un carico di armi spedito in Craazia 

dall'lran fosse consegnato alia Bo
snia. «La decisione americana di 
chiudere gli occhi - ha spiegato 
Dan Nelson, un esperto della Old 
Dominion University che ha studia-
to il traffico d'armi nella exJugosla
via - risale al 1993». Sin dall'anno 
prima I'ambasciatore della Croazia 
a Teheran, Osman Muftic, aveva 
raggiunto un accordo non scritto 
con il govemo iraniano per agevo-
lare l'invio di armi a Sarajevo attra-
verso il territorio croato. L'esempio 
dell'lran fu seguito dall'Argentina e 
da altri paesi. 

«Gli americani - ha dichiarato al 
Washington Post Gojko Susak, mi-
nistro della difesa della Croazia -
non hanno mai protestato». Nell'a-
prile 1994, sottolinea il Washington 
Post, il presidente croato Franjo Tu-
djman chiese all'ambasciatore 
americano Peter Galbraith se vi fos-
sero obiezioni all'invio di armi ira
niane in Bosnia attraverso la Croa
zia. Due giorni dopo Galbraith e 
I'inviato speciale di Clinton nella ex 
Jugoslavia Charles Redman rispo-

sero a Tudjman di non avere "alcu
na istruzione" in proposito: segna-
larono cioe che Washington era di-
sposta a fingere di non sapere. 

E a proposito di Bosnia: oggi se 
ne parlera a Bruxelles, nella riunio-
ne dei ministri degli esteri dell'Ue. II 
punto cruciate della discussione 
sara la situazione a Mostar, dove la 
preparazione delle elezioni previ-
ste il 31 maggio non sta proceden
do molto bene. I Quindici riceve-
ranno 1'alto rappresentante per gli 
aspetti civili degli accordi di Dayton 
Carl Bildt, I'amministratore euro-
peo di Mostar Javier Perez Casado e 
ascolteranno una relazione del sot-
tosegretario agli esteri Luigi Vittorio 
Ferraris reduce da una missione 
nella stessa Mostar. Secondo uno 
dei collaborator! di Perez Casado, i 
musulmani non si sono iscritti suite 
lisle elettorali, II che potrebbe rap-
presentare un ostacolo alia riunifi-
cazione della citta, uno degli obiet-
tivi centrali degli accordi di Dayton. 
Una delle ipotesi ora alio studio e 
modificareladatadelloscrutinio. 

Integralisti airassalto deU'universita tecnica «troppo liberale* 

NOSTRO SERVIZIO 

• TEHERAN. Mattinata di tensio-
ne Ieri in un quartiere del centra di 
Teheran per una manifestazione 
di integralisti islamici che ha preso 
di mira gli studenti deU'universita 
tecnica «Amir Kabir». Una sessan-
tina di militant! del gruppo «Ansar-
e-Hezbollah» (seguaci del partita 
di Dio) hanno sostato davanti ai 
cancelli sbarrati dell'ateneo gri-
dando slogan ostili contro I'asso-
ciazione islamica degli studenti, 
accusata di tendenze «liberali» e di 
volere separare la politica dalla re-
ligione. La polizia ha chiuso la 
strada su cui si affaccia I'universita 
e ha schierato nella zona un mi-
gliaio di agenti in tenuta anti-som-
mossa per prevenire un contatto 
fistco tra le due parti dalle conse-
guenze imprevedibili. Alia fine, 
pero, i cosiddetti >hezbollahi» si 
sono ritirati in buon ordine: gli uo-
mini si sono allontanati a bordo di 
motociclette, mentreledonneche 
erano present! nel gnippo, awolte 

nei loro neri chador, sono saiite su 
unpullman. 

La manifestazione rientrava in 
una vera e propria offensiva inte-
gralista scatenata dopo le elezioni 
parlamentari del marzo scorso, 
che sembrano aver sancito un so-
stanziale equiiibrio tra elementi 
«conservatori» del regime iraniano 
e i «moderati» o *pragmatici», di cui 
il presidente Akbar Hashemi Ra-
fsanjani e ritenuto il leader. 

A fate le spese delle precedent 
prove di forza dei militanti islamici 
erano stati due cinema, rei di ave
re programmato un film giudicato 
«contrario alle norme islamiche». 
In uno di essi erano stati picchiati 
gli spettatori e una donna incinta 
era rimasta ferita cadendo dalla 
galleria, L'episodio ha provocate 
la reazione dello stesso govemo. 
Con un intervento senza prece-
denti, il ministero della cultura e 
della guida Islamica ha condan-
nato questi «atti irresponsabili che 

macchiano limmagine della re-
pubblica islamica». In precedenza 
alcune ragazze che andavano in 
bicicletta in un parco della capita-
le erano state prese a schiaffi da 
un gruppo di presunti difensori 
de|la morale islamica. La manife
stazione integralista di ieri 6 stata 
indetta dopo che i'associazione 
degli studenti deU'universita, parti-
colarmente critica verso i loro 
comportamenti, aveva organizza-
to una conferenza dell'intellettua-
le dissidente Abdulkarim Sumsh, 
da molti ritenuto I'ideologo di una 
separazione tra Stato e religione. 
Ieri lappuntamento e stato per6 
annullato, dopo che gli «hezbolla-
hi» avevano minacciato di fare ir-
ruzione nell'ateneo per «impicca-
re»iloroawersari. 

In una lettera inviata al presi
dente Rafsanjani, e pubblicata 
proprio ieri dai quotidiano 
«Akbar», Surush lamenta di non 
poter pariare in pubblico da otto 
mesi, a causa delle minacce degli 
integralisti. 
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Aniva Eurosport. E il business si fa sempre piu interessante 

Tv digitale via satellite 
Inizia la grande sfida 
II future della tv? Si chiama satellite, «pay per view», e viag-
gia dalla Terra alio spazio e da qui di nuovo verso Terra 
correndo lungo nuove, sfavillanti e velocissime «autostrade 
digital!*. £ questo il futuro deH'informazione, della divulga-
zione cultivate e dello spettacolo, dicono gli esperti. Ma 
anche - e soprattutto - di buona parte dell'industria elettro-
nica, chiamata a dare il meglio di se producendo parabole, 
ricevitori e, soprattutto, decoder. 

• ROMA. Come uomo immagine 
per la sua azienda probabilmente 
vorrebbe Bill Clinton. II presidente 
degll Stall Unit! die ha testimonia a 
distanza al Whitewater grazie al-
I'ausilio di un satellite sarebbe dav-
vero un bel testimonial per Giulia-
no Beretta, direttore commerciale 
di Eutelsat, numero uno dei satelliti 
europei. Per il momento, tultavia, 
dovra accontentarsi di Ciotti e Ga-
leazzl. l e «voci» dello sport italiano, 
infatti, dal prossimo giugno viagge-
ranno via satellite. 

Eurosport, un canale satellitare 
tutto dedicato agli avvenimenti 
sportivi, 170 milioni di spettatori in 
tutta Europa, avra una sottoportan-
te in italiano in aggiunta alle attuali 
12 lingue di commentario. II «p?rla-
to» nella lingua di Dante verra assi-
curato dalla Rai. pronta a schierare 
gli uomini mlgliori della sua reda-
zione sportiva per commentare gli 
avvenimenti in presa direlta. 

Per assicurarsi 1'esclusiva con 
Eurosport, la televisione pubblica 
italiana ha dovuto sborsare un bel 
po' di quattrini. «Ma ne e valsa la pe-
na», dicono a viale Mazzini. Sia per
che si (anno le prove general! per 
eventuali canali monotematicj o 
magarl a pagamento (legge rier-
mettendo), sia perche hanno rnes-
so cappello su un prodotto su cui 
mirava la concorrente TelepiO, in-
teressata ad aggiungere un canale 
Sportivo europeo al suo bouquet di 
trasmissloni. 

L'affaie Eurosport 
«E vero, anche la pay-tv italiana si 

e fatta avanti - conferma da Parigi 
Angelo Codignoni, vice presidente 
esecutivo di Eurosport - Alia tine, 
pero, I'ha spuntata la Rai». Forse 
peiche TelepiO ha preferito tergi-
yersare, scettica com'era sulla pos
sibility del Rruppo pubblico di en-
trare neU'affare. Se non altro pei
che Eurosport e tutta di marca pri-
vata. 

II pacchetto azionario, infatti, ap-
partiene alle francesi Tfle Canal 
Plus e allamericana Espn, prima tv 
sportiva al mondo e filiate del grup-
po Disney-Abe. 

Codignoni e convinto del suc-
cesso della sua televisione anche in 
Italia, dove la tv satellitare e ai primi 

• La situazione italiana nel setto-
re delle tic c quanto mai anomala. 
Lo conferma la tabella a destra, co-
slruila sulla base degli studi dei con-
sulenti della Unione europea per la 
stesura del "Libra verde sulla libera-
Slone delle infrastrutlure di tic e delle 
reti dl Tvvia cavo (Catv)». Due nu-
meri caratterlzzano I'insostenibilita 
della nostra situazione: abbianio un 
numero (9) di reti tv via etere enor-
tnemenle superlore a tutti gli altri 
paesi, e slarrio I'unico tra i paesi in-
dustrializzati a non avere la Catv. 

Frequenze costfpate 
• Le conseguenze di questa situa
zione sono due. L'ltalia ha una in-
sopportablle costipaziohe: (anche 
con rischio per servizi Indispensabi-
•II) nella gamma di frequenze asse-
gnate a clascun paese dalla Uit, e gli 
Italiani possono fruire complessiva-
mente dl un mlnore numero di cana
li TV rispetto agli altri paesi. L'eteie e 
Jjna risorsa pleziosa e limitata, desti-
nala sempre piu alle comunicazioni 
delle Tic e sempre meno alle tra
smissloni Tv, che tutti! maggiori pae
si gestiscono intelligentemente, vedi 
la recente asta in Usa per I'assegna-
zlone del Personal Communications 
Services, Non e mollo utile, anche se 
va ricordalo, a n a t a r e le cause che 
hanno determinate questa situazio
ne: mancanza di investimenti da 

albori, soprattutto se si prende a 
paragonela diffusione delle «para-
boles negli altri paesi europei. "Do
po Cnn e Mtv, siamo il terzo canale 
come notorieta in Italia. Grazie al-
I'aecordo con la Rai, diventeremo il 
primo», commenta sicuro il vice-
presidehte di Eurosport 

Upalinsesto, in effetti, appare as-
sai interessante, soprattutto per una 
televjsione che trasmette in chiaro 
e dunque si pud captare gratuita-
njente, Copertura 24 ore al giorno 
dei prossimi giochi plimpici di Al-
tlanta, tutte le partite degli europei 
di calcio, tutti i gran premi automo-
bilistici, i 50 tornei Apt di tennis e 
cost via dal motociclismo all'atleti-
ca passando per I'lndycar. 

Pinhole, Iwom in vista? 
«Attualmente in Italia ci sono sol-

tanto mezzo milione di parabole. 
Ma sono convinto che la nuova of-
ferta di Eurosport moltiplichera la 
presenza delle antenne satellitari in 
Italia, Anche perche si somma al 
recenti arrivi sui nostri satelliti di Rai 
Uno, Due e tre. E siamo pronti a 
diffondere le emissioni in digitale di 
TelepiQ», sottolinea Beretta che dai 
«uoi» satelliti Eutelsat manda in on-
'dSTInteropa'ittania televfsTvo sa
tellitare in lingua italiana. 

Eppure, dopo rimprowiso 
boom dello scorso anno, quando 
gli italiani sembravano di aversco-
perto con entusiasmo la tv che vie-
ne dai cieli, negli ultimi tempi e'e 
state un rallentamento delle instal-
lazlonidi parabole. 

«E vero - conferma Beretta - ma 
penso si tratti di un fenomeno pas-
seggero. Dovuto al cambio di tec-
nologia, dall'analoglco al digitale. 
Non sapendo che tipo di impianto 
convengacomprare, in molti prefe-
risconoaspetlare», 

Secondo Beretta, le due tecnolo-
gie sono cornunque destinate a 
convivere a lungo. Perquesto Eutel
sat ha messo a punto un particolare 
tipo di antenna, Hot Bird Kit, che 
consente di vedere sia i segnali in 
analogico che quelli in digitale. 
Nuovi problemi, piuttosto, potreb-
bero nascere dalle trasmissione cri-
ptate in digitale, come quelle pros
simo venture di telepiu. 

La tentazione dei broadcaster e 

Con DirecPc, il nuovo sistema messo a punto da Eutelsat e Hughes Olivetti 

Anche Internet viaggera tra le stelle 
E anche Seleco 
adessogloca 
la carta 
deli 

• ROMA. Awiso ai naviganti: Internet si appresta a salire sulsatellite.il con-
sorzio Eutelsat e la Hughes Olivetti Telecom stanno mettendo a punto un si
stema digitale ad alta velocita per I'accesso alia rete, il DirecPC. Costi conte-
nuti ed alta velocita sono la carta d'identita del nuovo sistema che si pone in 
competizionecon i piu tradizionalicollegamenti terresti. II DirecPCe infatti in 
grado di ricevere immagini video, dad e software ad una velocita di 12mb al 
secondo cosi da assorbire 400 pagine di dati in meno di un minuto ed un in
tern CdRom di 675 byte in meno di mezzora.ll servizio nasce avendo come 
punto di riferimento I'utenza affari. I primi clienti gia ci sono: le Industrie au-
tomobilistiche che hanno necessita di collegarsi con i centri di produzione 
sparsi in tutta Europa. E previsto anche un servizio di Turbo-Intemet che con
sente di accedere a documenti e files ad una velocita di 400 Kb per secondo, 
20voltepiuvelocedeihb]nialimodemterrestri. "' " ! ' :* 

II servizio non richiede particolari attrezzature se non una normale anten
na parabolica, un pc ed un modem. Cornunque, non siamo ancora alia inte-
rattivita satellitare completa. II servizio, infatti, funziona soltanto in ricezione. 
Per chiedere I'accesso ai documenti si dovra utilizzare la normale rete telefo-
nica che invia |a richiesta al server eenlrale. Da qui le informazioni vengono 
trasmesse al satellite che le invia alia parabolica dell'utente. Tuttavia, abbi-
nando DirecPc al sistema Hotstar e possibile ottenere un servizio business 
multimedia completamente interattrvo. 

Come si diceva, per il momento sui satellite Internet ci si va solo per affari. 
Tuttavia, sono alio studio sistemi tecnologici perconsentire la .satellite wel» 
a prezzi accessibili anche per utentl non professional. Soprattutto se sulla re
te si sviluppera il mercato delle offertecommerciali. 

DG.C. 

quella di assicurarsi il monopolio 
del decodificatqre, anche per rieft-
trare dalla consistenti spese di ricer-
caesviluppd. 

II business del decoder 
Resta da vedere se questa sia 

una politica efficiente di sviluppo 
del mercato e di difesa dei consu-
matori, costretti acomprarsi un de-
codificatore o un decriptatqre spe-
ciale per ogni diversa pay tv cui in-

tendonc abbonarsi. Tanto che e'e 
chi ha gia lanciato una proposta: 
Jseparareil broadcaster dalle socie-
ta che producono hardware. O me
glio, i broadcaster potrebbero par-
tecipare insieme alle societa che 
sviluppano i codificatori. 

Per restate all'ltalia, la Rai ed al-
tre emittenti interessate al criptato 
satellitare potrebbero entrare in 
Atena, la societa che produce le 
«scatolette» di Telepiu. II decodifi-

catore sarebbe unico ed i telespet-
tatori potrebbero cost scegliere la 
Tv cui abbonarsi senza (ante spese 
e rompicapi tecnologici. Pervedere 
quel che hanno scelto, basterebbe 
una semplice card, grande come 
unacartadicredito. 

Laguemcolcwo 
Ed il cavo ottico che Telecom sta 

stendendo a piu non posso in gird 
per l'ltalia? «Ci sono possibility di 

convergenza, ma resta un nostra 
concorrente - ammette Beretta -
tuttavia, la televisione satellitare 
costa meno del cavo e pu6 arrivare 
per prima in tutte le zone d'ltalia. 
Anche nei servizi avanzati. Stiamo 
sperimentando offerte interattive 
come la near video on demand 
per la scelta personalizzata di 
film e programmi, il teleshopping 
e persino i collegamenti con In
ternet via satellite*. 

Tv via satellite contro cavo, Telecom contro i comuni. Sempre piu urgente una legge di riasetto del settore 

He, adesso e guerra a tutto campo 
parte dei gestori pubblici quando la 
legge Mammi, con i suoi limiti, lo 
consentiva, e canali via etere gratui-
tamente ottenuti dalla Fininvest. Nel-
|o scenario descritto si inserisce oggi 
il problema del ca'blaggio e I'affac-
ciarsi sui panorama italiano della 
pay Tv digitale via satellite. Non e'e 
dubbio che le Tv via satellite sono 
i4--!stlnalfi ad entrare in competizio
ne, senza nessuna contrapposizio-
ne, poiche la storia delle Tic dimo-
stra che le tecnologie wired e wire
less si sono sempre rincorse e supe-
rate. II problema, come insegna 1 e-
sperienza degli altri paesi, e quello 
di armonizzare le esigenze e le ri-
chieste degli utilizzatori con gli inve
stimenti che deve fare il sistema-pae-
se. Anzitutto bisogna distinguere tra 
Tv dilfusiva e inlerattiva, Per quella 
diffusiva si deve riconpscere che la 
Tv digitale via satellite costa meno, e 
piu flessibile e soprattutto pub arriva
re per prima in tutta l'ltalia. Nella Tv 
interattiva la situazione e ben diver
sa; si pensi che finora le tecnologie 
satellitari non consentono I'inleratti-

riERO BIIEZZI 

P M M 

Grin. Brat. 

Francla 

fiWMDla 

Uu 

Kill* 

Elara 
Nizionale 

4 

S 

7 

S 

9 

Etere 
Locale 

IS 

14 

10 

1.500 

S70 

Satellite 

15 

20 

15 

30 

15 

Paytv 

5t*t. 

2 etere 

1 cavo 

8 cavo 

Satan 

Catv 

137/122/58 

127 

:-i ...; 

11.160 

0 

vita, mentre tutto lo scenario della 
multimedialita si basa sui cablaggio, 
fino al «marciapiede" (Fiber To The 
Curb), o addirittura fino all'abitazio-
ne (Fiber To The Home). 

Per quanto riguarda la Catv si ri-

cordi che bisogna ancora definite in 
sede tecnica alcuni blocchi funzio-
nali: il terminale di utente (set lop 
box), il video server (biblioteca di 
film), la collocazione del local no
de, per raggruppare alcune migliaia 

di utenti, e il cable-modem, che con-
sentirebbe I'accesso a Internet a lar-
ga banda. Gli investimenti di 13.000 
miliardi annunciati da Stet-Telecom 
Italia, che costituiscono il program-
ma Socrate, rischiano di andare in 
collisione con i programmi di alcuni 
grandi Comuni, 

Telecom o Comuni? 
Quando Telecom Italia pone i ca-

vi in fibra ottica compie la sua mis-
sione, e fa quello che altri gestori 
hanno cominciato a fare molto pri
ma, attuando una strategia difensiva 
nei confronti dei luturi operatori 
Catv. Poiche gli Enti locali vogliono 
giustamente giocare un ruolo deter-
minante nel cablaggio (anche per
che sono i proprietari dei dotti), e'e 
un duplice rischio. Anzitutto, per an
ticipate i suoi futuri competitori e per 
arrivare ad una situazione dl falto, la 
Stet (con Telecom Italia e con 
Stream) pub awenturarsi in un im-
pegno gravoso e a rischio, se la futu
re legislazione introducesse la rego-
lamentazione asimrnetrica, che in 

Gran Bretagna impedisce per 10 an-
ni ai gestori ex-monopoliti I'entrata 
nella Catv. In secondo luogo e'e la 
possibility che in alcune grandi citta 
ci siano addirittura due reti - una di 
Telecom e l'altra del Comune - ed in 
molte altre localita nessun soggetto 
interessato a cablare. Entrambi gli 
scenari non sono compatibili con le 
risorse e con le esigenze del paese. E 
discutibile I'applicazione in Italia 
della regolamentazione asimrnetri
ca, ma e anche inammissibile che in 
questa situazione anarchica il mo-
nopolista non faciliti la formazione 
di un mercato competitivo, ma che 
anzi entri in nuovi spazi del mercato 
domestico, senza ancora avere rag-
giunto un accordo con un grande 
carrier internazionale, come invece 
hanno fatto tutti i suoi diretti concor-
renli. In Europa, a seguito di quanto 
e gia awenuto in Usa nel '95, le so
cieta di Tv e dei media si alleano in 
grandi consorzi con i gestori di Tic. 
Nei media i leader europei sembra-
no essere tre: i due poli tedeschi, 
rappresentati da Bertelsmann e da 

SdcoscoiMMttesulniHKkiKdlale. 
SciprodotticanKUKtndtzioMle 
conttiiiunaaiiiostnrcbcorda,ll 
gruppodi PardciHMic sta conoscendo 
una secondavtU,assai meno stentab 
delb prima, puntandopropriosuWe 
pradmNMi di magglorqiialHa. E ad 
esempiodlventatol'unkocostnittOK 
at mondo, kuieme con Sony, del 
praicttwi per fc. Q ha travato gusto ed 
ha dedso dl landanl nella tetevtsione 
digtUde.A|Mrtlre dal prossimo 
auhnMOvenalaMd 
conmwdiHizato.prinulaltatiatpoi 
in Euro|»,n>Seleco Multimedia Bci> 
Smb2000>,unrictvilORperle 
trasndssioiridioMvlasatdNtecon 
racceswottpredispostoperlesmart 
carddiTeieplti.llaiiovoslsteiiudl 
riuzione.dMsegnalal'liiaresH) 
dell'indiistriaitaliauinunscuore 
sinondonikutodalcoiicoiTtnti. 
esteri.vaTapresentatomottobreal 
CwnisatdlVVeitta.>«MuHhiw<Ha 
Box., splnannaia Seleco, laoWoMca 
da5al0votttlacapadtadiun 
singolo canale da sateHtterendendo 
dlsponiMnsmiuHaneamtntedrwrsI 
prognmmi, anche muWIinaiii, senza 
dovercaiiiblareUsiiitonladelproprio 
rkevltoreoilpuntaateRto 
deH'anteiinapanbolica.Cnzieatla 
nuova '«itotimtelllewte-,riiteiite 
avraadispostiioneunamiovaaamin 
dlserviri,daiaTvliHerattva»llj 
Inipube pay-ty, al near video-on-
demand.altele-booUiig.all'lKime-
shopplngfinoaHeappHcazioni 
decisanKnteinterattivt come la vera 
video-on-demand. 

Kirch, e la rete Bskyb di Murdoch.. 
Bertelsman si * gia alleata con Deu
tsche Telekom (insieme a Canal 
Plus, Havas e Clt), mentre Mediaset 
(nel cui pacchetto azionario ci so
no Kirch e Rupert) si e alleata con 
Bt, che a sua volta si era gia consor-
ziata con Bnl, e che sta puntando 

sulla rete della Snam. 

Una legge diriassetto 
In questa situazione e urgente la 

definizione di una legge sui riassetto 
delle Tic, analogamente a quanto 
fatto in quesii ultimi mesi in Francia 
ed in Germania, dove il govemo oltre 
che fissare i tempi della liberalizza-
zione e della privatizzazione di Deu
tsche Telekom, ha anche facilitate 
1'individuazione dei poli altemativi 
nazionali. Dopo la fonnazione del-
I'Autorita per le comunicazioni (Tic 
e Tv) e quindi opportuno, come ha 
ricordalo Amato, definire le regole 
del settore, prima di privatizzare la 
Stet. La futura legge dovra tenercon-
to di quanto awiene nel mondo - si 
pensi al nuovo •Telecommunica
tions Acl» approvato da Clinton -, do
vra dare indicazioni per la regola
mentazione, rinterconnessione, 
I'assegnazione delle frequenze e 
delle llcenze, etc., raccordandosi 
con il lavoro gia svolto dalla Com-
missione per il riassetto del sistema 
radiotv. 

http://sulsatellite.il


La Ue: crescita ferma nel '96. Solo tre paesi rispettano i criteri 

Bruxelles: per Maastricht 
ancora sacrifici e rigore 
E adesso, sono solo tre i Paesi che rispettano i parametri di 
Maastricht: Lussemburgo, Irlanda e Danimarca. Non ci so
no neppure Germania e Francia. Non solo: nell'Ue la cre
scita e di «virtuale stagnazione». E per aderire all'Unione 
economics e monetaria Bruxelles raccomanda «misure si
gnificative* per risanare i bilanci pubblici. L'ltalia deve 
«consolidare» i suoi conti: e la «priorita politica centrale per 
ridare fiducia ai mercati». 

DAL NOSTHO CORRISPONDENTE 

• BRUXELLES. «Contrariamente 
alle aspettative..... Inizia cos), con 
una sottolineatura di rammarico 
sulle speranze deluse, il dossier 
della Commissione europea che 
rivelera mercoledl un'analisi grave 
sulla slluazione economica del-
I'Unione, caratterizzata da un for
te rallentamenlo della crescila che 
sflora i confini della recessione e 
dal persislenle aumenlo del lasso 
di disoccupazione, e ribadira la 
necessila di misure draconiane 
per rimettere in linea i bilanci pub
blici. 

SpmmtddiMC 
E dunque, contrariamente alle 

aspeltative, nonostanle la presen-
za di •fondamentali economici fa-
vorevolln sul piano comunitario 
(Inflazione al piu basso livello sto-
rico, dlscesa dei tassi di interesse, 
tassi di cambio progressivamente 
controllati), le prospettive non so
no aflatto rosee, E la Commissio
ne awerte; <Se le strategie non 
sembrano aver portato a risultati 
soddlsfacienti, cio e riconducibile 
al latlo che esse non sono state 
portate avantl con vigore e credi
bility. Che fare? Non si deve de-

mordere, e la risposta, e gli Stati 
devono presentare programrni di 
convergenza aggiomati e politica-
mente rafforzati», che devono far 
camminare di pari passo sia le mi-
sure per migliorare la convergen
za sia quelle per promuovere la 
crescita e I'occupazione a medio 
termine. E ce n'e anche per il no-
stro Paese chiamato ad introdurre 
•misure significative". 

La Commissione si mostra 
preoccupata piu del solito. E ne ha 
ben ragione. E costretta a segnala-
re che adesso soltanto tre Paesi, 
Danimarca, Irlanda e Lussembur
go hanno dei deficit al di sotto del 
famoso valore del 3% rispetto al 
Prodotto intemo lordo. E dire che 
lo scorso anno la Cpmmisione 
aveva quasi giurato sulla presenza 
di ben sette Paesi tra i quindici del-
I'Ue. La preoccupazione diventa 
inquietudine quando si segnala ' 
che i tassi della crescila, nel 1995e 
nell'anno corrente, invece di »e-
guire il trend del 1994, hanno subi-
lo una >marcata frenata». 

Le cifre, elaborate dagli uffici di 
Yves Thibauit de Silguy, stanno II 
nella loro crudezza: si e passati da 
una crescita trimestrale del tre e 

mezzo- quattro per cento per tutto 
il 1994,aldueper cento del secon-
do e terzo trimestre del 1995 sino a 
culminare in una «virtuale stagna-
zione» negli ultimi tre mesi dello 
scorso anno. Tutto dovuto, si affer-
ma, all aumento dei tassi di inte
resse a lungo termine che hanno 
provocate una riduzione della 
spesa di impress e famiglie e alle 
turbolenze monetarie del 1995 
che hanno danneggiato, alia fin fi
ne, anche i Paesi con monete de-
prezzate. 

«Virtu»le$t»grazione» 
L'aspetto piu impbrtante delle 

raccofnandazioni di quest'anno.si 
basa naturalmente sul criterio del 
deficit, il famoso 3%, e sulle mano-
vre che andrebberp cqmpiute dai 
Paesi in ritardo con uno sforzci de
cisive per stare nel primo gruppo 
che dara vita alia moneta unica il 1 
gennaio del 1999. E un capitolo 
che riguarda, eccome, l'ltalia la 
cui condizione e passata al setac-
cio della Commissione. 

Innazitutto vi e ancora un'«in-
sufficiente stato delle finahze pub-
bliche nella Comunita nonostante 
i miglioramenti registrati in alcuni 
Paesi». L'imperativo e: rafforzare i 
piani di consolidamento dei bilan
ci. E atterjzione: «Un ulteriore rin-
vio non e opzione giustificabile», 
perche vi sarebbe una reazione 
contraria dei mercati finanziari e 
un appesanlimenlo delle condi-
zioni di risanamento negli anni se-
guenti. Ma sino alio scorso mese 
di aprile, la media del deficit nel
l'Ue si attestava sopra il 4% mentre 
gli sforzi degli Stati dovrebbero 
concentrarsi perconquistare il 3% 
entro il 1997. In verita, 12 Stati su 

14 hanno varato programrni di 
convergenza (unica eccezione: it 
piccolo e virtuosissimo Granduca-
to di Lussemburgo) perstareden-
tro il tetto entro quest anno o, al 
massimo, entro il 1997 e due - Da
nimarca e Irlanda - gia lo hanno 
fatto. 

Come stanno gli altri dieci? Non 
stannoj male ma neppure bene. I 
rispetrjvi governi (Germania, Au
stria, Syezia e Fmlandia) hanno 
varato piani rigidi di risanamento, 
la Francia «necessita di misure di 
aggiustamento». Devono, per6, 
darci sotto. E il dato nuovo della 
Germania - con i suoi 3/4 di punto 
in meno - che sfora i parametri e 
messo in evidenza insieme agli al
tri partner che sono chiamati a 
rientrare al piu presto. 

Lerichiesteall'ltalb 
L'ltalia, al pari della Grecia, e 

presa inconsiderazionecon lav-
vertenza che, cosl come sostenuto 
dal documento di programmazio-
ne, non ha previsto un ritomo al 
3% se non del 1998, i'anno se-
guente all'esame per entrare subi-
to nell'aria della moneta unica. La 
Commissione dice: «L'ltalia deve 
introdurre misure significative per 
raggiungere e vieppiu migliorare il 
previsto consolidamento di bilan-
cio che rimane la priorita politica 
centrale al fine di ripristinare la fi
ducia del mercato». Quali misure? 
Eccole: lotta contra I'evasione fi-
scale, una piu grande disciplina di 
bilancio dlle autorila locali, il mi-
glioramento dell'efficienza della 
pubblica amministrazione. La 
Commissione sottolinea, |»i, che 
nel 1995 il costo dei salari e au-
mentato ma che il tasso d'incre-

ThlbauKde Silguy 

mento e rimasto lievemente al di 
sotto deH'inflazione; tuttavia biso-
gna essere vigili per evitare lo svi-
luppo della spirale salari-prezzi. 
La ricetta amara si compone, per 
tutti, di questi medicinali: conteni-
mento delle spese. misure pensio-
nistiche su un cammino «sosteni-

bile», taglio della crescita dei costi 
per la salute, riduzione del sussidi 
costosi, nuovi indinzzi alle spese 
(attivita produttive e investimenti 
in infrastrutture), non riduzione 
del canco fiscale prima di aver 
messo mano al deficit finanziano 
In attesa della ripresa 

Welfare tedesco 

I Laender 
accusano 
Helmut Kohl 
• ROMA 11 conflitto sul draconia-
no piano di austerita preannunciato 
dal govemo Kohl si allarga mobili-
tando, sindacati, imprenditori e 
Laender Per protesta contro il taglio 
di 50 mihardi di marehi (oltre 50 mi-
la miliardi di lire) decise dal govemo 
gia venerdl 50 000 lavoratori sono 
scesi in piazza in tutto il paese. Altri, 
sciopen sono minacciati a comin-
ciare dalla prossima settimana. II 
presidente della Confindustria (Bdi) 
Olaf Henkel in un'intervista al quoti-
diano di Berlino Tagesspiegel dice 
che le misure di risparmio sono in
sufficient! e amvano trpppd tardi. 
Infunati con il pacchetto del gover-
no (per la ragione opposta) sono 
anche i Laender, i cui 16 ministri-
presidenti hanno concluso ieri un 
vertice di due giorni. AH'unanimita 
hanno cnticato le misure di rispar
mio del govemo federate erecla-: 
mato una nuova regolamentazio-
ne del sistema finaziario fra stato e 
regioni II piano di austerita di 
Bonn, lamentano, awantaggia so
lo lo Stato e comporta per Laender 
e comuni drastiche riduzioni delle 
entrate fiscali 1 16 fninistri-presi-
denti nconoscono d'altra parte la 
necessita di snellire il sistema so-
ciale tedesco e avanzano una serie 
di proposte 

Intanto, il canceiliere Helmut 
Kohl ha nvolto un appello, pubbli-
cato ieri sulla Welt am Sonntag, ai! 

sindacati «a non seminare conflitti 
con cntiche esagerate«. Qgnl con
flitto, dice, ricadrebbe suite spalle 
dei disoccupati A dispetto del suo 
monito, la macchina sindacale si e 
pero messa in moto ed e improba-
bile che si arresti: il sindacato del 
settore pubblico, dei trasporti e de
gli impiegati minaccia infalti una 
ondata di scioperi di awertimento 
se nel terzo round per il rinnovo 
del contratto la contioparte non 
fara proposte concrete 

r 
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Un Codice IVibutario 
complete e aggiornato? 

1996 MARINO 
Testi legislafivi completi dell'Accertamento, Agevolazioni Tributarie, Anagrafe Tributaria, 

Bolio, Cedolare, Codice Fiscale, Concessioni Governative/Cbmunali e Regional 
Condono Tributario e Edilizio, Contenzioso Tributario, Contratti di Borsa 

Ddegci Riforma Tributario, Finanzia Territoridle, lei, Iciap, Invim, Ipotecaria e Catastale, 
Irpef, lrpeg; llor, Iva, Regimi Forfettari, Registro, Riscossione, 

Successioni e Donazioni, Violazioni Tributarie 

Iff edi€ola per poefci 
formate r i legato - _ _ « * 
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LA PESCA. TRADIZIONE IN EVOLUZIONE. 
Non meravigliatevi nello scoprire quanta tecnologia pud esserci dietro le forme di un tradizionale 

peschereccio. Oggi la pesca in Italia non e piu soltanto quel lavoro artigianale 
eke le tradiiioni ci tramandano, ma anche una moderna ed efficiente attivitd 

che si avvale delle piu sofisticate tecnologie, 
impiega migliaia e migliaia di persone in tutto il Paese e rappresenta una voce molto importante 

dell'economia nazionale. Oggi infatti per pescare occorre saper utilizzare razionalmente 
le risorse ittiche, rispettare i periodi di fermo biologico e, al tempo stesso, compiere un costante 

monitoraggio dell'inquinamento, affinche pesca e ambiente siano sempre piu compatibili 
I'una con I'altro. I nostri pescatori sono cosh gente moderna in continua evoluzione, 

ma capace dijarciapprezzare isaporldeUe piii antichetradizioni. 

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 
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Quattop ore di interrogatorio a Milano per M a r e sponsor e tangenti. Nei guai i collaboratori 

II lungo giorno di Baudo 

Quattro lunghe oree durato I'interrogatorio di Pippo Baudo 
a Milano. Davanti al sostituto procuratore Giovanna Ichino, il 
presentatore ha rfeposto ai rilievi sui presunti soldi in nero che 
wrebbe ricevuto dalle aziende (Barilla e Acqua San 
Benedetto} per dare piu rjlievo alle pupblicitd televisive nel 
corso dei suoi programmi. «Abbiamo parlato di tutto in un 
Clima di grande cordiality, ha detto il conduttore. <iBorrelli ci 
ha offerto dei biscotti», ha aggiunto E non ha escluso la 

Alia fine Pippo dice solo: 
«Abbiamo parlato cji tutto* 
Sotto torchio i due manager 
Previsti nuovi confronti 

O.WOMI tMuummm 
APAQINA 9 

possibility che awengano nuow incontri in Procura. 
II confronto tra la Ichino e Baudo e awenuto in due nprese 
nel pomeriggio. II magistrato ha ascoltato in mattinata anche 
Francesco Rizzo e Armando Gentile, l'uno collaborators 
I'altro manager del direttore artistico della Rai. A quanto pare 
da questi incontri sarebbero emersi gli elementi ntenuti piu 
interessanti che metterebbero in diff icolta i due uomini di 
Baudo. 

«Byietti» per l'Europa 
piu Roma che Inter 
UIPA NON MATIMATICA. La partita piu attesa ha detto 
Romas i giallorossi hanno sconfitto ('Inter per 1 -0 su rigore 
Cos! la Roma raggiunge il Parma a 58 punti e guarda verso 
l'Europa, anche se la matematica ancora non ha sciolto le 
riserve suU'ultimo biglietto per la Coppa Uefa Tutto 
dlpenderS ora dalla finale di Coppa Italia e dallo scontro 
Juve-Aiax per la Champions League, se i bianconen 
dovessero perdere e I'Atalanta battesse la Rorentina ci 
sarebbe bisogno di uno spareggio tra le due squadre a pan 
punti. Se i viola vincessero Parma e Roma sarebbero tutte e 
due in Uefa, se anche la Juve portasse a casa il titolo allora si 
schiuderebbero le porte dell'Europa anche all'Inter Insomma 
un be! rompicapo. La partita dell'Olimpico, comunque, e 
stata risolta da un rigore battuto da Di Biagic poco gioco, 
molto nervosismo ma era quasi mevitabile visto che ci si 
giocava il finale di una stagione incerta 
MISTIROOLVAINB. Piccolo record del campionato il 
capocannoniere scende in sene J. Capita a Igor Protti che ha 
realizzato 24 reti le stesse di Beppe Signon («pero lui ha avuto 
12 rigori e io solo 5» commenta il barese) e non e nuscrto ad 
evitare al Ban la retrocessione. E la prima volta nella stona 
della sene A, Un record. Ieri e stata giomata di gol 7 ne ha 
segnati il Milan che saluta cost lo scudetto e i propn tifosi 
coiitro la Cremonese, La Juve costretta al pan, 2-2 propno per 
la doppietta, di Protti L'Atalanta ha sconfitto 3-0 il Padova 
rnentre il Cagliari si e preso la soddisfazione di piegare 2-0 il 
Parma, 
TRAQIDIAASANSIRO. SichiamavaMatteoSeno, 19 
anni, nato a Torino e stava facendo il militate a Rivoli. E 
morto in ospedale ieri pomenggio dopo essercaduto dalla 
torre numero 4 di San Siro. La polizia esclude che si tratti di 
un atto legato a violenze tra ultra, potrebbe trattarsi di un 
suicidioodiunadisgrazia 

CARI 

Tifo interessato 
per viola e Juve 

C OME ERA naturale, I ultima giomata di campionato non 
ha chianto in modo definitive) chi andra in Coppa Uefa e 
chi dovra mettersi davanti alia televisione Saranno in 

mold a Ware per la Rorentina che sabato cerchera di vincere la 
Coppa Italia a Bergamo e poi per la Juve che all Olimpico fara 
di tutto per strappare il pnmato continental all Ajax Questa 
doppia coincidenza favorevole, di fatti permetterebbe a Roma 
e Parma, e persino all Inter di far festa, centrando la qualtfica-
zione europea Non credo pero che anche un evento del gene-
re possa modificare il gmdizio sul tomeo di queste tre squadre 
che per ragiom diverse, si sono espresse tutte e tre al di sotto 
delle loro possibilita, a cominciare dall Inter che secondo me 
avrebbe bisogno di una profonda revisione tecnica persperare 
di tomare nell area delta scudetto fin dalla prossima stagione 
Roma e Parma sono state afflitte da altn problemi non escluso 
il cambio dell allenatore deciso quando i giochi erano ancora 
lontani dall essere conclusi Ma e giusto che fin da ora si pens! 
alia finale della Coppa dei Campioni alia quale rnanoano sol-
tanto novegiomi La Juvenlus haconcluso bene il suo camplo 
nato, anche quando non aveva piu stimoli una volta che lo scu 
detto era stato assegnato al Milan II buon finale dei bianconen 
e una garanzia in vista della sfida contra I Ajax La vitalita della 
squadra di Lippi e innegabile, cos! come le sue possibilita di 
prevaleresui campioni d Europa soprattuttoseViallisapragio-

care alia sua maniera I ultima partita in bianconero 
All Olimpico Vialli sara fondamentale sia come uomo-gol 

(molto bella la prodezza di len a Ban), sia come trascinatore 
dovra essere lui a mascherare i problemi di forma denunciati 
da alcuni suoi compagni che non possono essere al massimo, 
ne potranno esserlo a Roma Penso a Ravanelli nenlrato ten in 
campo dopo venticmque giorni di assenza, penso anche a Del 
Piero E tutti sappiamo che propno nel itndente» d attacco nsie-
de la forza piu autentica della Juve Se funziona bene, sono do-
lon per tutti, e potrebbe essere cosl anche per I'Ajax 

A proposito degli olandesi, si sono concessi una settunana di 
vacanza dopo I ennesima vittona in campionato Una cosa im-
pensabile per il nostra calao Credo che 1'idea di Van Gaal, 
quella cioe di staccare del tutto dalla realta per sette giomi, sia 
molto valida lnoltre I Aiax sta recuperando tutti i suoi uomini 
miglion che soltanto qualche tempo fa venivano dati per pro-
babili assenti come Kluivet e i gemelli De Boer Ci saranno tutti, 
tranne Overmars (fenno da sei mesi) ed il neo milanista Reizi-
ger, squalificato Come e noto I Ajax M giocare in tanti modi di-
versi ha dlmostrato la capacita di adattarsi ad ogni awersano, 
che e prerogativa delle grandi squadre La Juve dovra studiare 
bene i punti deboli dell Ajax e non esporsi mai peiche sul pia
no tattico e ormai accertato che gli olandesi sanno aspettare il 
momenta favorevole per pumre gli erron degli altn 

... IE NOTIZIF 
FIND IN FONDO. 
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Due film irlandesi 
trascinano Cannes 
La grandeur francese minacciata dai britan-
nici? Chissa, intanto a Cannes «passa» una 
doppietta irlandese: 77ie van, di Stephen 
Frears^e Some Mother's Son, di Terry George. 
In concorso un deludente Altman. 

sftSsSsa.̂ fflW! 
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Iiama^PetrignanieTeraani 

llndia al neon 
Toma l'Oriente, anzi toma I'lndia il grande co-
losso asiatico. Toma alemno in libreria: esce 
infatti «Ultima Indian, firmato da Sandra Petri-
gnani. E tra i hnalisti del premio.Bancarella e'e 
«Un indovino mi disse» di Tiziano Terzani. 

CAVAMOLAMAOMUJ 

Confronto Cacciari-Emeiy 

La democrazia 
secondo Rensi 
La democrazia ha un padre misconosciuto: 
Giuseppe Rensi che e autore di un testo fonda
mentale s'intitola «La democrazia diretta» e rie-
sce oggi per Adelphi. Un faccia a faccia tra 
Emery e Massimo Caccian su questi temi. 
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Claudio Bisio 

Prima comunella, 
poi comunismo 

Romanzo di formazione 

«Vi supplico di acquistare quesro libro 
Farete contente tutta una sene di personc 

e avrete speso 1'equivalente del pieno 
di benzina di una maechma microscopies 

il vostro cervello» (Rocco Tunica) 

Pagine Vf lire IKlHX) 



• Per quali ragioni 1'opera di 
Guttuso ha incontrato sernpre un 
grande consenso Ira gli uomini di 
leltere? Una prima risposta la si 
pud trovare in un'affermazione di 
Moravia, il quale vedeva nella Fu-
cilazione in campagna (1938), 
•una cerla drammalicita corta ed 
epigrammatica*, che si sarebbe 
poluta risolvere, un domani, «in 
piltura di vera composizionen. 

Ccco: i quadri che Gultuso di-
pingeva alia fine degli anni 30 si 
spalancavano su un mondo tragi-
co e nuovo, ma come rimpagi-
nandolo denlro un'inconsueta e 
drammatica sequenza narraliva. 
Di piii: le geomelrie di quei quadri 
si aprivano al racconto, lo presup-
ponevano e lo prefiguravano, la 
sintassi dello spazio si convertiva 
nel senlimenlo del tempo, 

CMtrukt 
Guttuso, insomma, rispondeva 

meglio di tutli gli scriltori ngli inviti 
di Borgese perun nuovo "tempodi 
edlficare*. Entro tale prospettiva, 
egli percorreva un cammino inver-
so a quelle di Morandi, quasi nar-
rativainente riaccendendo. attor-
no agli oggetti, e merce gli oggettj, 
cio che era stato azzerato. ma co
me recuperando la qualita dram
matica, lorse drammaturgica, del-
la realta oggeltuale. La pittura ita-
llana, che aveva mirato all'intensi-
ta espressiva del primo Ungaretli e 
del primo Monlale, cedeva ora al
ia lentazione del romanzo. 

Abbiamo citato Fucilazione in 
campagna. £ proprio Guttuso a 
dirci quanto abbia contato, per ta
le quadra, Conversazione in Sici-
lia, Ma cosa poteva esserci di cosl 
importanle in quest'opera? Cera, 
Innanzitutto, la scoperta di un 
•mondo offeso», quell'isola in cui 
anche Guttuso era nato. Cera, 
poi, il presentimento di una qual-
che epopea della liberta, in un 
paese che libera non era. Cera, 
ancora, una musica di una ierath 
cita quasi biblica. Cera, inline, la 
seduzione esercitata da una prosa 
a Iratti schiumante, agitata da un 
qualche vento espressionistico. 
Bisogna dire, pero, che in Conver
sazione Guttuso non avrebbe ri-
trovato la volonla lirica di brucia-
re, dentro queil'lmmagine di Sicf-
lia, ognl determinazione storico-
antropologica. 

N IHOMIO oftao 
In tal senso, Vittorini non fu al-

tro che la lappa intermedia di un 
viaggio siciliano il cui capolinea 
coincise con I'opera di Giovanni 
Verga. La tela successiva, Fuga 
dall'Etna (1938-39), ne e la con-
ferma clamorosa. Ha ragione 
Consolo: Fuga dall'Etna e il «vasto 
poema in cui per prima si consu-
ma I'oKesa dell'uomo da parte 
della naluran. Ma tale offesa non 
viene piu patita come una calami
ty nalurale. Si osservi la scena tri-
pudiante di rosso e d'azzurro della 
Fuga e ci si accorgera che il suo 
baricentro e al di fuori del quadra: 
la dove la vicenda tremenda della 
Natura finlsce e ricomincia quella 
della Sloria, una Storia che si vuo-
le di riscalto e dlgnita. Sembra 
quasi che Guttuso riesca a rompe-
re il cerchio di pietra dei Malavo-
glla per risospingervi quel leopar-
dlano appello alia «sociai catena* 
di tultl gli uomini conlro una Natu
ra madre di parto ma di voler ma-
trigna. Quello di Guttuso, insom-

• CATANIA, Non e ancora trop
p i tardipercorrere in Sfcilia orien
tals a vedere il crepiiscolo del Ba
rocco, Vfcinl al brandello di cupo
la della cattedrale d! NolOiCrollata 
il 13 maraqscorso.splehdono an
cora perpoco nell'arehariadorala 
i monumentl morituri, come le ce
re perse care aGesualdo Bufalino. 
Si tratta di mesi, al piu qualche an
no: la chlesa del SS. Cmclfisso, 
chiusa e col sagrato transehriato, 
soflre di dlssesti nella lacciata e 
nella copertura. Pericolafile 6 II 
Convttto Ragusa, coperto da travi 
di legno conose dalle tafmee dal
le piogge, messe da tempo a so-
stenere la struttura dopo il erollo di 
un'inlera ala nel terremoto del '90. 
Palazzo Ducezio - che farebbe in-
vldla a Parigi e Vienna - giace in-
gabblato in una rele verde e in una 
palizzata di alluminio. II Mphasle-
ro del SS, Salvatore e transennato 
da dieci anni; chiuse e trahsenria-
le sono pure le chiese madri di Au
gusta, di Avola e di Carlentini, Peri-
colantl allre chiese a Buscemi e 
Lentini. Al viaggialore dallasensi-
billlSt ruskinlana II fascino dei ru
der] e I'ebbrezza della eaduta -
quel •senlimento vertlglnosp della 
non-eslslenza» che Dominique 
Fernandezconsiderava elemento 

LA MOSTRA. A Londra dal 17 una personate del pittore del realismo 

Pittura 
eguerra 
firedda 

. Nell955RenitoGiitoisosivlde 
rffiutartdilgovcniobrttaniiicoll 
vistorkMesto come delegate per la 
amfttcna per b pace. L'cpbodio, 
awemito al culmine ddb guem 
fradda, segiu un punto dl svolta M i 
rapport) tra II pttorc e la Cran 
Bfetsgna.Sinoadallon-loncconta 
lanes TqmaR nel catalogo 
(NwmMitoperl'edUoMHaliaiia, 
£50.000,1haiMs«lHdMNi|Mr 
I'edUc^mkiglesei-leiclazloiiidl 
GuthHo con II Regno IMtoerano 
stale intense e II pWore RaHano 
anew rappresentatti H punto di 
iWerlnnnte fondsmtattlt nslla 
dlsputafnreaksiM>eastraiione.ln 
parocoUrel'IstHirtottaUaMdi 
cultura aveva ospMato, II21 maggio 
dell955undRM«ttopreiiediitoda 
Ernst Combridi su «ReallUM e 

DflwrMerano state leesposcdonla 
cui aveva partedpatoolepenonalla 
lui dedicate. Slnoad anon, peri, 
racconta Hyman, era rimasto In 
ombra D legame del pittore con II 
commitawo. e quella scoperta 

otlkaniodcratanelsuoiconfronti. 
GtiaMsaggl del catalogo sono di 
MairizioCalvesL Sarah WhRfleM, 
Mmlnio Onotrl, FaMo Carapeaa 
Cwttuso. La nrastra, che apre II17, 
resttriaUMidrasiiioal7HigHo,poi 
venabasferRaaFerrara. 

Guttuso, romanzo chile 
II rapporto di Renato Guttuso con gli scrittori 
del 900 e uno dei temi della personate che 
apre a Londra il 17. La storia degli oppressi e il 
sacro, nel dialogo con il naturalismo di Verga, 
con Sciascia, Vittorini, Consolo. 

ma, e un verghismo progressivo, 
I'unico alia line degli anni 30. 

Con I'approdo alia pittura di 
«composizione», al quadra impp-
nente e maestoso, Gultuso pare 
essersi aperto ad una sorta di ro
manzo storico, in opere che po-
stulano sempre un <prima» ed un 
«dopo» narrativo, senza che mai la 
vicenda «raccontata» si esaurisca 
nel quadra stesso: e ci6 dentro 
una peculiare idea di storia d'lta-
lia. Opere che sono sotto gli occhi 
di tutti: Zolfatari (1948); Studio 
per "La mafia» (Uccisione del ca-
polega) (1948); La battaglia di 
Pontedell'Ammiraglio (1951-52); 
La zolfara (1953); L'occupazione 
delle terre (1957); lo lo vi! 
(1966); La notte di Gibellina 
(1970); 1 funerali di Togliatti 
(1972), e si potrebbecontinuare. 

Attenzione perd: la scoperta del 
romanzo storico non deve essere 

interpretata entro un'ideologia 
che e quella di opere come I vice-
re di Federico De Roberto e I vec-
chi e i giovani di Luigi Pirandello. 
Per Guttuso la Storia non e lo 
schermo sempre cangiante su cui 
si proietta un'identica vicenda di 
trasformismi. Non a caso citava-
mo Consolo: egli solo, infatti, 
avrebbe scritto, con II sorriso del-
lignoto marinaio, un romanzo 
storico paragonabile, per senli
mento del mondo, alle grandi tele 
guttusiane: identica, in entrambi, 
la convinzione vittoriniana, che 
•non ogni uonio e un uomo, e non 
tutto il genere umano e genere 
umano», ma solo chi e dalla parte 
di colorp che patiscono e sono 
perseguitati. 

II sacro 
In Guttuso come in Consolo, 

per6, e'e sempre 1'avyertimento, 

RenatoCuttuso, 
quiaccanto: 

consclarpaeombreHo 
(1936);toaRo . 
Studlode 
•Uaftaggta.,1955 
(coHerioMpriviti) 
Due delle 9S opere, 

dentro la storia civile e politica, di 
una storia-sacra che <& quella del 
dolore umano: la Crocifissione 
(1941) ne e la conferma piu chia-
ra. Questo per dire che la fede co-
munista, nell'uomo Guttuso fortis-
sima, ha trovato subito, nel pittore, 
un limite non solo di ordine for-
male, e cioe la precoce scomposi-
zione cubistica ed antinaturalisti-

esposteaLondra 

ca della realta, ma an
che propriamente 
ideologico- que|la 
melafisica dellasoffe-
renza che e il portato 
di un verghismo, que-
sta volta di natura e 
quotidiano, che glive-
niva dall'essere nato a 
Bagheria Unametafi-
sica che, insieme, co-
m'e owio, alle sue ol-
tranze stilistiche lo 
mise al riparo per 

sempre da ogni magniloquente 
•realismo socialista», in direzione 
di un realismo che fu invece <con-
cezionale», per dirla con Brandi, 
tutto intemo alle cose, lontanoda 
un'idea dell'arte come rispecchia-
mento. Certo, in qualche caso, la 
sua, come scrisse Sciascia, hi 
«un'epica senza poesiav, ma mai 
priva, fosse solo in un particolare, 

di quella ibellezza dura senza vila-
lismo retorjeo ed estetizzante> di 
cui ha parlato Carlo Levi. 

ArsontorU 
Anche sulla retonca celebrativa 

di certe tele oecorre intenderci 
Guttuso fu spesso eloquente, ma 
mai edificante E tale eloquenza, 
entro un discorso stilistico, va inte-
sa come uno dei suot precipui me-
riti. Guttuso, insomma, saawalersi 
proprio di quegli elementi oratori 
che la migliore cultura italiana sta-
va rivendicando conlro il purismo 
estetko di Croce, La sua, infatti, e 
una poesia che attinge, intensifi-
candosi al piano deU'oratoria: in 
tal senso realizza, in carnpo pitto-
ricq, quel che gli scrittori edi poeti 
italiani non potevanp e non vole-
vano realizzare, in un paese in cui 
la lirica civile aveva conosciuto i 
fasti carducciani e dannunziani. 
Guttuso invece, lo diciamo in un 
senso metrico, seppe comporre 
quelle canzoni, quelle odi, quegli 
inhi, anche sacri, che la poesia ita
liana avrebbe ritrovato col Pasolini 
delle Ceneri di Gramsci. Non e 
una sorta di canzone all'ltalia La 
battaglia di Ponte dell'Ammira-
glio? Non sono un'ode I funerali di 
Togliatti? Ecco perche, e parafra-
siamo un giudizio di Moravia su 
Pasolini, Guttuso fu il pittore civile 
di sinistra che l'ltalia non aveva 
maiavuto. 

IL CASO. Viaggio nella Sicilia barocca dove i palazzi sono puntellati da travi 

Noto, palazzi morituri come statue di cera 
•UtCAPJOLI 

cardine della sicilitudine - piom-
bano addosso in questi spazi ur-
bani morbidamente, fastosamen-
te dilatati dal Barocco. 

Teatrali e quasi irreali, le citta 
della Valle di Nolo (o del Val di 
Noto, al rnaschile, come dicono 
qui) furonocostruite inlegralmen-
te dopo il terremoto che le distrus-
se nel 1693, nel giro dl poco piu di 
dieci anni: Ragusa, Modica, Scicli, 
Ispica, Palazzolo Acreide, la stessa 
Noto risorsero, con Siracusa e Ca
tania, nel desiderio collettivo di 
tomare a vivere, a riedificare nello 
stile nuovo, Importalo da Roma e 
da altri centri propulsori come To
rino, Napoli e Palermo. Fu un tri-
pudio di Iregi, putti, mascheroni, 
volute e grottesche, tra felicila e 
memento mori. Ora quei mostri 
puntellati sorridono beffardi. «La 
distruzione del patrimonio artisti-
co e 1'esempio di inefficienza bu-
rocratica e di cionica tendenza a 
scaricarsi le responsabilita Ira am-

ministratori. 1 venti miliardi solleci-
tamente stanziati dallo Stato per 
interventi urgenti a Noto non sono 
stati ancora utilizzati, a due mesi 
dal crollo» accusa Tony Randaz-
zo, ingegnere restauratore a Cata
nia , preoccupato anche per la si-
tuazione della citta etnea dove via 
dei Croclferi e al disastro 

Burocrule 
Randazzo nel 1988 presenta un 

progetlo integrato (Barocco sici
liano) con la Ingegneri Associati 
perconto della Regione. Avrebbe 
dovuto operate un consorzio di 
imprese prestigiose: Fiat Enginee
ring, Italtecn, Snam Progetli, Ita-
limprese, per una spesa di 216 mi
liardi su 5 centri del Val di Noto. 
Ma il progetto, approvalo dal mi-
nislero dei Benl culturali, fu poi 
bocciato in commissione Bilan-
cio. «Era troppo innovative - spie-
ga Randazzo - siccome utillzzava 
fondi Fio, era soggetto ad una rigi-

da verifica costi-benefici e alia lo-
gica del ritorno economico diret-
to. Ma il progetto prevedeva il re-
cupero di siti come chiese, piazze, 
strade, privilegiando la valenza 
culturale. Alia lunga un indotto si 
sarebbe comunque creato, nella 
riqualificazione terriloriale. E poi i 
sindaci si sentirono scavalcati nel 
rapporto diretto minislero-Regio-
ne. Ora le politiche di finanzia-
menlo per la riqualificazione ur-
bana seguono un altro iter, dove i 
proponenti sono i Comuni». 
Chiunque penserebbe ad uno 
snellimento burocralico, ma non 
e cosi. «Se Siracusa ha risposto 
presentando progetli per il recu-
pero di 250 edifici ad Ortigia - con-
tinua Randazzo - il Comune di Ca
tania ha presenlalo i bandi di con-
corso solo una settlmana prima 
della scadenza dei termini mini
sterial!, e nessuno ha avuto il tem
po di presentare un progetto». 

Altro punto dolente e 1'immobi-
lila dei fondi stanziati dalla legge 
433 del '91 per gli interventi post-

terremoto, quasi 4000 miliardi 
erogati dal ministero della Prote-
zione civile a beneficio delle pro
vince di Catania, Siracusa, e Ragu
sa. 4 professionisti segnalati dal-
l'Ordine degli ingegneri - io tra 
questi - su sollecitazione dell'as-
sessorato ai Lavori pubblici si 
scontrano con commissioni supe-
raffollate composte dai rappre-
sentanti di Soprinlendenza, Genio 
civile, Ufficio tecnico e awocatura 
comunale, che non brillano per 
cultura e sono figlie della lottizza-
zionen. 

Unesco 
A Siracusa Lucia Trigilia dirige il 

Centra intemazionale di studi sul 
Barocco siciliano a Palazzo del Se
nate. L'attivissimo centra pubbli-
c6 nel 1986 la 'Carta di Noto» per il 
recupero dei centri storici della Si-
cilia orientate e di recente ha atti-
vato, d'intesa col ministero dei Be-
ni culturali, la pratica per inserire il 
Val di Noto nella lista del patrimo
nio mondiale tutelato dall'Une-

sco, come i Templi di Abu Simbel, 
le citta di terra dello Yemen e, ulti-
mi, i sassi di Matera. «La tutela di 
questo patrimonio artistico unico 
al mondo non pud esser lasciata 
solo alle autorita locali. Qui non si 
awia una politica di risanamento 
conservative del tessuto storico, e 
aumenta invece il degrado fisico e 
sociale, che sono due aspetti de
generate dello stesso fenomeno, 
nella mancanza di coscienza civi-
ca, nell'indifferenza per un patri
monio comune. Un segnale im-
portante, per6, ci e venuto dal 
Nord. La Provincia di Milano ha 
promosso un gemellaggio cqn le 
Province di Siracusa e Ragusa, per 
un ricco programma di incontri 
con le scuole e con finalita di svi-
luppo, occupazione, conoscenza 
e salvaguardia dei monumenti». 
Intanto, a valle del Giardino di Pie
tra che si svuota, sorge la nuova 
Noto. Un disordinato agglomerar-
si di edifici in cemento armato pri-
vi di identita e di stile, prodotti di 
puraspeculazione. 

Zanzotto: 
«Che ansia 

troppi libri» 

RKNATO PALLAVICINI 
• ROMA. Una recensione in diret-
ta. Anzi, cinque recensioni, un'intro-
duzione e una replica. E quanto, piu 
omeno.eaccadutol'altrasera, nella 
Sala d'Ercole in Campidoglio. II re-
censito era.il libra di Giulio Ferroni 
Oopo la vita Sulla condizione po-
sluma della letteratura (Einaudi) e 
I'esercizio retorico dal vivo, pre-
sente l'autore, 1'hanno oiierto (in-
trodotti da Ernesto Franco), Alfon
so Berardinelli, Franco Cordelli, 
Mario Pemiola, Edoardo Sanguine-
ti e Andrea Zanzotto. Qualcosa di 
piu, dunque, della consueta pre-
sentazione di un libra, piuttosto un 
confronto, a partire dal libra di 
Ferroni, suite sorti della letteratura. 
E non solo. A tal punto che i! tema 
della lingua e dell'identita linguisti-
ca, o meglio di un'identita cultura
le e nazionale basata sulla lingua, 
o quello di una cultura e letteratu
ra nazional-popolare, ha suscitato, 
in chi parlava e in chi ascoltava, 
piil di un richiamo al dibattito su 
federalismo-secessione. 

La tesi del libra di Ferroni e no-
ta: quella di una letteratura di fine 
millenio assediata da un intreccio 
di sistemi di comunicazione, infla-
zionata da una superproduzione 
libraria e che, dunque, per affer-
rriarsi come tale, cioe come tette-
ratura, deve dirsi postuma, oltre il 
suo autore e oltre il suo tempo. "II 
mio - ha spiegato Ferroni - e un li
bra di critica letteraria che voleva 
dialogare con alcuni testi in cui 
circolava il tema della "postuman-
za" (il neologismo l'ha coniato II 
per II Andrea Zanzotto nel suo spi-
ritoso e distaccato intervento); 
cioe il rapporto dell'autore con la 
fine, il dopo, la morte. Dal dialogo 
sulla letteratura ne 6 scaturito un 
dialogo sulla condizione modema, 
della parola oggi La mia - ha con-
tmuato Ferroni - non vuole essere 
ne una critica termcistica ne este-
tiz?anle ma un dialogo appunto, 
che pone e suscita domande sul 
nostra presenter 

In questo intreccio tra letteratu
ra, critica e vita, hanno avuto buon 
gioco gli intervenuti a tentare di 
sbrogliare la matassa, isolando, 
volta a volta, i fili della storia, del-
Tata cultura e della cultura di 
massa, della modernita e della po-
stmodernita, E se Alfonso Berardi
nelli ha riniproverato amabilmente . 
Ferroni per un eccesso di teoria 
che ambisce a diventare poetica e 
gli ha ricordato il percorso che 
dalle trasgressioni dell'avanguar-
dia ha condotto alia decostruzione 
della pubblicita e dello zapping te-
levisivo; per Edoardo Sanguineti il 
rifiuto, in Ferroni, della categoria 
di trasgressione e sembrato 
•un'ennesima messa in soffitta del
la rivoluzione» e gli ha fatto dire 
con pungente ironia che il libra di 
Ferroni «aspira a essere I ultimo li
bra e guarda caso s'intitola Dopo 
to line. Ma non vorrei che signifi-
casse - ha concluso Sanguineti -
dopo lidea possibiledi unarivolu-
zione«. 

A seguire Ferroni, oggi la tra
sgressione e la regola, inglobata 
com'e nei sistemi di comunicazio
ne ed e diventata uno schema, po
co piu di uno slogan della pubbli
cita. Unica possibility e quella di 
fermare questo incessante movi-
mento, l'accelerazione verso le 
continue rivoluzionk 

In questa battaglia per trovare o 
rilTOvare un punto fermo per la let
teratura e per la sua trasmissibilita, 
la scuola pub giocare un ruolo im
portanle, contra scetticismi e iro
nic Persino quella di Andrea Zan
zotto: «La letteratura e i libri - ha 
detto il poeta - hanno costituito 
per me una specie di incubo. Fino 
dalla mia infanzia mi sono visto 
davanti scaffali pieni di libri, con le 
loro gerarchie e classificazioni, ma 
se devo esser sincero le bibliote-
che mi hanno sempre suscitato 
un'idea di morte, conseguenza 
dell'angoscia che mi prendeva 
quando pensavo che non avrei co-
munque potuto leggerii tutti. Da 
ci6 la rinuncia a farsi una cultura: 
meglio giocare a carte o fare pas-
seggiate». Anche se poi, sull'ango-
scia della quantita, ancora Zanzot
to ha concluso: >Fortuna per quelli 
belli che ci sono troppi libri brutuV 
Non "tutto di piu, dunque, ma me-
no di meglio«. Alia riconquista di 
una lingua e dl una parola che per 
Zanzolto ormai «non e piu nem-
meno un flams uocis, ridotta ad 
una luminescenza sullo schermo 
nero del computer". 
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IL CASO. Sentiti ieri dal giudice il presentatore e i suoi due collaborator! 
• MILANO Soldi, Soprattutto di 
soldi, e tanli, si e parlato per circa ot
to ore nell'ufficio del sostituto procu-
ratore Giovanna Ichiro, per I'occa-
sione blindato come mai si era visto 
nel palazzo di giustizia milanese. 
Quattro ore e durato linterrogatorio 
di Pippo Baudo e quasi cinque quel-
lo parallelo dei suoi due strettissimi 
collaborator) Armando Gentile e 
Francesco Rizzo, Ai termine soddi-
sfazione generate: a parole - per la 
verita poche e non moltoconvincen-
ti - da parte dei tre indagati, leggibile 
sui volti nonostante II silenzio per 
quanta riguaida gli inquirenti che sui 
tavolo avrebbero scoperto le loro 
carle, basate soprattutto sull'intrico 
di conti esteri e fatturazioni sospette 
delta societa gestlle da Rizzo e Genti
le, ma che secondo I'accusa sareb-
bero rlconducibili a Pippo Baudo. 

•Bene, bene, e andato tutto molto 
bene, ci siamo chiarili», sono le sole 
parole strappale a un Baudo visibil-
mente provato, al termine dell'inter-
rogatorio flume, prima che la porta 
di un ascensom to conducesse verso 
un'uscita aperta appositamente per 
lui. II presentatore e direttore artisti-
co autospeso delta Rai fe arrivato in 
procura alle 13.30. Un taxi lo ha la-
sciato davanti alia porta canaia del 
palazzo di giustizia dove Baudo non 
ha potato evitare le telecamere e le 
urla («Sei un imbroglione e un ma-
scalzone») del (also suicida di San-
remo 1995, Pino Pagano, che lo at-
tendeva da ore. «Sono tranquillissi-
mo - dice sonidenle -, la vera preoc-
cupazione sono le mie corde vocali, 
lorse tra un mese dovro essere ope-
rato di nuovo». Perche non interrom-
pe anche le sue trasmissioni in Rai? 
«Non posso fermarmi perche ci sono 
ancora le final) di Numem uno che 
non possono essere annullale per 
problem! contrattualh Percorre il 
corrldolo della procura afllancato 
dall'awQcato Dellino Siracusano e 
promette di parlare al termine del-
I'lnterrogatorio, Una promessa che 
dlsatlendera, perchfe,quando alle. 
19,30 la dottoressa Ichino chiude-
rall verbale, Superpippo imboc-
chera una via preferenziale per 
evitare qualsiasi domanda. 

Tutto quanta awiene in un'at-
mosfera particolarisslma: piu di 
quaranta carabinieri sono stati 
precettali per un servizio straordi-
narlo domenicale di presidio di ol-
tre dueeento metri di comdolo, Le 
transenne rendono inaccessibile 
un'lntera ala della procura, una 
seelta che la scuotere la testa an-
che a qualche magislralo di pas-
saggio. Solo In occasione dell'in-
terrogatorio di SIMo Berlusconi si 
era vlsto qualcosa di simile. Gio
vanna Ichino e nel suo ufficio dal
le 8.30 & la si pu6 osservare da 
lontano mentre nel suo tailleur blu 
fa la spola tra la sua stanza e quel-
la attigua che_ ha preso in prestito 
da un collega. II suo gioVane colla
borator ha |iusto il tempo di 
chiedere nolizie sulla lormazione 
della Roma, qopodichS deve an-
dare a ricevere la nutritissima 
squadra dl investigatari della pri
ma sezlone del nucleo operativo 
dei carabinieri. Sono sette in tutto 
(compresi 11 maglstrato e il suo as-
sistente) gll inquirenti che condu-
cono gli interrogatori. Poco dopo 

Pippo Baudo 
quattro ore 

Quattro ore e durato ieri pomeriggio I'interrogatorio di Pip
po Baudo. Cinque ore quello dei suoi stretti collaborator! 
Armando Gentile e Francesco Rizzo, usciti provati dal col-
loquio con il sostituto procurators Giovanna Ichino. II po-
polare presentatore e arrivato alia Procura di Milano alle 
13.30. Solo dopo le 19.30 se n'e andato, da un'uscita aper
ta appositamente per lui. Nessuna dichiarazione, alia fine 
del lungo pomeriggio. 

le 10 arriva Francesco Rizzo, il 
trentacinquenne collaboratore di 
Baudo, accompagnato dall'awo-
cato Oreste Dominioni. Due minuti 
dopo arriva suo zio Armando Gen
tile, circondato da tre awocati, che 
sorride e dispensa battutine televi-
sive: «Ho vinto qualche cosa? 
Complimenti per la trasmissione». 
Vengono interrogati contempora-
neamente, devono rispondere a 
una serie di contestazioni circa al-

cune fatture delle societa da loro 
gestite ritenute la copertura di pa-
gamenti sotobanco da parte di al-
cune aziende sponsorizzatrici dei 
programmi di Baudo. La procura e 
i carabinieri avrebbero gia indivi
duate - anche grazie alia testimo-
nianza di qualche manager che si 
e dichiarato concusso - dei conti 
esteri sui quali sarebbe stato depo-
sitato almeno un miliardo e mezzo 
negli ultimi due anni. II duplice in-

terrogatorio termina cinque ore 
piu tardi, quando Pippo Baudo e 
gia arrivato in procura e sta aspet-
tando il suo turno davanti all'ufli-
cio del procuratore capo Borrelli 
(il punto piQ lontanto dal bivacco 
dei cronisti). II piu giovane dei 
due indagati, Francesco Rizzo, ri-
mane del tutto muto, il piii naviga
te Armando Gentile invece peisiste 
sulla linea della battuta: "Fondi ne-
ri nelle nostre societa? No, c'era il 
rosso, il verde, tutti i colori, ma il 
nero proprio no». Anche i loro av-
vocati tacciono o si limitano a frasi 
di circostanza, rinunciando a sot-
tolineare almeno uno spunto di-
fensivo su cui mettere in dubbio le 
accuse, come di solito awiene in 
questi casi. 

Sono passate da poco le 15 e 
adesso e Pippo Baudo davanti al 
magistrate e alia squadra di cara
binieri. Vi rimane per quattro ore, 
con una sola pausa durante la 
quale il presentatore si lascia spro-

fondare in una poitrona per dicu-
tere animatamente con il suo av-
vocato. Alia fine sceglie di sfruttare 
la via d'uscita privilegiata che i ca
rabinieri gli offrono, ma solo dopo 
aver salutato Francesco Saverio 
Borrelli per ringraziarlo dei biscotti 
che il procuratore capo aveva fatto 
mandare. Nessuno, awocati, in
quirenti e indagato, ha avuto infatti 
il tempo neanche per un panino. 
«Mi sono sentito in dovere di bus-

sare alia porta di Borrelli per rin
graziarlo, terse temeva un calo 
ipoglicemico per tutti noi - spiega 
Baudo raggiunto al telefono in se-
rata - laccoglienza della dottores
sa Ichino e stata comunque di 
grande cordialita». Gia, ma il pro-
blema, quello vera, era rappresen-
tato dalle accuse sostanziali mosse 
propno da quella signora bionda 
dai modi gentili che di mestiere fa 
il magistrate inquirente; e su que-

La lunga camera televisiva del direttore artistico della Rai tra polemiche e colpi di scena 

Clan & canzonette: il potere del varieta 
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sto il presentatore evita qualsiasi 
commento e ricorda i vincoli del 
segreto istruttorio. «Siamo andati 
avanti un bel po', ma i'incontro si 
e protratto nel tempo nell'attesa 
che si esaurissero i colloqui con 
Gentile e Rizzo». 

Ecco, Baudo tira in ballo - pro-
babilmente senza volerlo - il vera 
nodo della giornata giudiziaria 
dell'intera vicenda: il ruolo chiave 
che, secondo la procura, I suoi 

; due collaborated avrebbero svolto 
come punto di collegamento tra 
lui e i soldi incassati in nero dalle 
aziende sponsorizzatrici delle sue 
trasmissioni televisive, In.quasi cin
que ore i dup avrebbero riposte 
alle tante domande del magistrate 
descrivendo un mondb fatto di mi-
liardi che si spostano con facilita 
da un conto all altro, da una socie
ta all'altra della piccola galassia fi-
nanziaria che secondo la procura 
fa capo a lui, a Giusppe Baudo in 
arte Pippo. Anche per questo il 
presentatore ha dovuto attendere 
un'ora e mezza fuori dalla porta, 
perche gli inquirenti avevano mol-
te cose da charire con Rizzo e 
Gentile, pedine decisive anche per 
il future giudiziario di Baudo. Cor
diality a parte, infatti, tutto lascia 
presagire che per questo filone 
d'inchiesta il sostituto procuratore 
Ichino mandera il fascicolo Bau-
do-C-entile-Rizzo all'attenzione del 
gip Sergio Pkxinni Leopardi per 
formulare una prima richiesta di 
rinvio a giudizio. Proseguiranno, 
invece, le indagini dalle quali e 
scaturito questo stralcio, quelle 
sulle presume tangenti pagate dai 
cantanti per conquistare la finale e 
magari anche un buon piazza-
mento in classifica al Festival di 
Sanremo. Forse anche per questo 
lo stesso Baudo non esclude un 
secondo passaggio per la procura 
di Milano. 

• i ROMA. Le prime accuse contro Pippo Bau
do (storla vecchia), avevano un nome assai 
poco «gludlziario»: all'intemo della Rai si dice-
va che il suo era un mandarinato. Persino I'al • 
lora direttore generate Biagio Agnes avrebbe 
usato questo termine, agli atfi del consiglio 
d'ammlnistrazione: Baudo - si diceva - si 
muoveva all'intemo della tv con trap x> po
tere e con un piccolo esercito di fedeiissimi. 
«lo sono favorevole al clan - dira, anni dopo, 
lo stesso Baudo -. % II gruppo con cui hai 
confidenza nel lavoro, camplicita, alfetto. I 
mandarinati sono un'altra cosa. Si pensa su-
blto a un giro dl denaro e se Baudo ha un 
difetto proprio questo e: non mi e rimasra 
attaccata una lira», Ma le accuse non parla-
vano solo degli autori di sempre, che con 
Baudo si sono mossi dalla Rai alia Finlnvest 
e ritorno, quanta dei rapporti con le societa 
che portano gli ospiti in trasmlssione: «Me le 
hanno sempre imposte. lo non ho societa 
nascosle die procurano soldi", affermava 
una decina d'anni la, da pochi mesi amio-
lato tra le star di Berlusconi. 

La lunghlssima carriera televisiva dl Pippo 
Baudo, del resto, e stata tutta costellata da 
polemiche e colpi di scena, Un personaggio 
pubbllco die non ha esitato a prestare il 

suo volte alia pubblicita, e che alio stesso 
tempo e stato chiamato - nei convegni co
me sui giomali - per la sua conoscenza tec-
nica e «politica» del mezzo televisivo. Sem
pre protagonista. Anche quando rifiute di 
candidarsi con la Dc Anche quando scelse 
di dedicarsi al teatro, direttore dello Stabile 
di Catania. Anche quando si ritrov6 vittima 
della mafia, nel '91, un attentate contro la 
sua casa di Santa Tecla- died chili di tritolo 
che mandarono a pezzi la sua elegante resi-
denza siciliana. 

Da decenni lo accusano di aver infarcito 
la tv di spettacoli di varieta. £ la polemica 
che al Baudo direttore artistico della Rai 
muove, da qualche tempo, Michele Santera. 
E in modo ricorrente si e detto e letto che il 
varieta era «morto», del resto la prima volta 
die la tv chiuse le porte a Baudo per questo 
motivo e datata 1973' «Mi chiamarono e mi 
dissero: "Voi presentaton slete una frattura 
nello spettacolo, meglio fame a meno" - ha 
raccontato Superpippo - Sono stato per un 
anno in salamoia». 

Ma e in quel 6 gennaio 1987, dopo 30 an
ni di tv, che Pippo Baudo dai microfoni di 
Raluno, davanti ai milioni di telespettatori 
che aspettavano I'estrazione dei biglietti del-

SILVIA QAMMBOIS 
la Lotteria Italia, usera la televisione in mo
do «improprio», per un uso prioato di media 
pubblico scagliandosi contro il presidente 
della Rai, Enrico Manca, che aveva definite 
le sue trasmissioni nazional-popolan. So-
stenne anche che il presidente di viale Maz-
zini «parlava troppo, rilasciava troppe inter-
viste». Owiamente, il "matrimonio» tra Bau
do e la Rai era cosi arivato alia conclusione. 

Direttore artistico alia Fininvest, arriva ben 
presto in ratta di collisione anche con il 
nuovo padrone. E nel gennaio dell'88, infat
ti, che Berlusconi sentenzia lapidario: «Sape-
vamo benissimo che la Rai sarebbe soprav-
vissuta senza Baudo, cosi come soprawive-
rebbe Canale 5 qualora Baudo decidesse si 
abbandonarla. La verita e che spesso si 
commette I'errore di scambiare i vagoni con 
la locomotiva: I'esperienza insegna che le 
grandi star restano vagoni e che il motore e 
sempre e solo la tw. Insomma, e di nuovo 
rottura, Un anno nero, per Baudo, che per 
rescindere il contralto con la Fininvest resti-
tuira a Berlusconi un'intera palazzina, e che 
nel settembre di quell'anno sara per 48 ore 
soltanto alia guida dello Stabile di Catania, 
portato alle dimissioni dall'ondata di criti-
che per la seelta del suo nome. «ln molti in 

Italia evidentemente pensano che lo spetta
colo debba continuare a vivere per compar-
timenti stagni...», dichiareri, deluso. 

EI '89. Superpippo toma alia Rai con pic-
coli varieta, per Raidue e Raitre, e con un 
contratto tagliato del 90* rispetto a quello 
con Berlusconi. Ma la risalita e rapida. Di-
venta direttore artistico. E candidate a diret
tore generate: «Sto bene dove sto. Voglio fa
re ancora I'artista, non mi sento di sedermi 
dietro a una scrivania». 

Ma la polemica piu cocente cresce con ii 
Festival di Sanremo di quest'anno: lo atlac-
cano Minoli e Santera; Slriscia la nolizia non 
gli da tregua. Baudo ha anche probleml di 
salute. Stanchezza, stress, delusione: il 29 
febbraio Baudo scrive la sua lettera d'addto 
alia presidente Letizia Moratti. Una decisio-
ne che prende alia sprowista i vertici di via
le Mazzini, nello stesso giorno in cui la Rai 
sembra aver petduto i diritti sui calcio, 

La lettera di autosospensione da «consu-
lente direttore artistico*, appena due mesi 
dopo, alia notizia dell'indagine dei giudici 
milanesi, Pippo Baudo la dovra gia spedire 
a un altro indirizzo: Giuseppe Morello, presi
dente ad interim di un consiglio dimlssiona-
no, in una Rai a pezzi... 
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-Moretti, I'Onon Welles magro e solitario del 
dncnu rialiano, conferma H suo talento di 
grande attore^Som parole saltte Ieri da Jean-
Mkhel Frodon, crttko dnematografico del 
4uotkUanoxUNonde»esonolaconsacrazh>ne 
• sc ancora d fosse quaklie dubWo - del film di 
Mkimo Calopresti-La seconda votta-come dl 
HIM peWcota die ha hnpresskNuto i colleghi 
d'omalpe. Gil etogi, oKre a coinvolgere la 
protagonfsta femmkille Valeria Bruni Tedeschi 
(•agKantipodldegllusialgualieabituata, 
coataiMteitleMdielMispintO'-Xtoccaiioin 
priowluoooHlavoroddregista.lltitoloea 
Mia pagma «L'ltalia dl oggi con una palla nella 

«ll mlglior film politico die abbiamo avuto» 
Cosi Le Monde» fa festa a Morettl 
testa», il sommario definisce quest'opera 
prima un ..grande film polHko». Eaggiunge: 
«Nemel6,nedrammaDsicologico,nefilmsul 
terrorismo,neregotamentodicsoiitj. Niente 
flash-back, nientespiegazionlsemplifkatride 
consolatorie, niente stupldi Willi". Ilfilm, 
prosegue il recensore, «e una metafora della 
sosdetaltaltana e di una parte importarrte delta 
sua storia, ma die resiste a tutle le ridutloiri 
simboliche die vadanoaMHa delta loro 

utilizzazione esemplare... Va ad onore di 
Mimmo Caloprestj, a costo di danneggiare gli 
interessi spettacolari del film, di tenere 
conUnuamente in uguale equilibrio i due 
protagonfstiedi lasdaresprimerequel die 
pensano a entrambi, ma senza compiadmenti 
e senza false equtvalenze: sparare non e b 
stessacosachefarsisparareaddosso... "la 
seconda votta" e sicunmente il miglior film 
peWico die abbiamo avuto da moKo tempo... 

La morale, veramente modema, di questo film 
constste nel non ignorare la convenzioni, ma 
ndnonessemesoddisfathMltttolosuggertece 
die il cinenu e apace di tomare su quel die e 
accaduto, in un modo nuovo, senza innocenza 
ma senza dnismo ne manierismo. Ed e dawero 
una bellissima notfzta». Alia recenslone si 
accompagna un'intervista a Nanni Noretti dal 
tHolo «ll senso del piacere secondo Nanni 
Moretti", nella quale I'attore-prodiittore-
regista racconta il modo in cui e stato realizzato 
II film, cosi felicemente incoronato dai crttid 
francesi nonostante le polemicfae sollevate in 

ST.. •• 

«I racconti del cuscino» del regista inglese: raffinato incrocio di teenologia e arte orientale 

Pittogrammi 
e perversioni 
nel Giappone 
dei sensi 
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MMHIilAltUERi 
• CANNES, Dato in forma di anti-
pasto (in video e senza effetti spe
cial!) alia Mostra di Venezia '95, 
The Pillow Booh ( / racconti del 
cuscino) e approdalo al festival 
dl Cannes accompagnato da 
un'aria di scandalo un tanlino 
esagerata. Risultato: file di cento 
metrl sotlo la pioggia e un discre
te esodo a meta delle due ore e 
passa firmate da Peter Greena-
way. Scherzando un po\ visto 
I'argomento, polremmo definirlo 
alia Ferreri «il diario di un vizio». 
O dl un'arte? Traendo ispirazione 
da un mitlco libra giappqnese di, 
mllle annl fa, appunto / racconti 
del cuscino,,il solisticato regista 
britannico ha confezionato un 
film perverso e insinuante che 
condensa le sue ossessioni prete
rite: una sensualita dai tratti ritua-
li, II gusto per i numeri e le geo-
metrie, una suggestione pittorica 
intrecclata alio studio della calli-
grafia intesa come indagine emo-
zlonale non di tipo freudiano. La 
parola che si fa came, per dirla 
con Oreenaway. 

E certo non cl vuole molto a 
capire che I •pittogrammi» di deri-
vazlone orientale spalancano alia 
fantasia un mondo simbolico con 
II quale i nostri caratleri non pos-
sono competere; per bellezza, 
mistero, grazia. Partendo da qui, 
Greenaway immagina che nella 
Kyoto degll anhi Settanta cresca 
la l)elllssima. Nagilo Kiohava: 
istruita dai padre calligrafo alia 

Un corpo tiito da leggere 
L'eros firmato Greenaway 

II re^Uta Inglese Peter Greenaway 

iettura degli antichi Racconti del 
cuscino di Sei Shonagon ed essa 
stessa "tela vivente» sulla quale 
dipingere messaggi di augurio, la 
ragazza viene mandata in sposa 
a un marito insensibile, fugge a 
Hong Kong per essere piu libera 
e diventa una modella affermata. 
Ma, benche corteggiatissima, Na-
giko scopre che il sesso e godi-
mento solo se accoppiato a quel-
I'antica arte della scrittura sulla 
pelle Una fissazione che la spin-
ge tra le braccia di un giovane in
glese per spenmentare sempre 
piu affascmantl composizioni. 
• * - - — • • — • * — • -inniFPiowoim 
Nulonmte. 
Regit 
Interpret! 
Yo8hiOida 

Onmlntagna 
Peter Qraenaway 

Vivien Wu 

Circonfuso da un'aura di morte 
che culmina nel suicidio acciden
t a l dell'uomo e nell'imbalsama-
zione della sua pelle, sulla quale 
e inciso un vibrante poema eroli-
co, The Pillow Book e un film sti-
lizzato ed elegante che talvolta 
scivola nel ridicolo. In sintonia 
con la sensualissima materia, 
Greenaway inscena una sorta di 
Impero dei sensi che trova nel ce-
sello dei caratteri calligrafici un 
contrappunto visivo indiscutibil-
mente suggestivo. Immagini 
scomposte per *riquadrati», can-
zoni in francese dai testi enigma
tic!, nudita esposte a un voyeuri-
smo ben temperato, interni post-
modemi che evocano una di-
mensione astratta della vicenda: 
tutto molto studiato e anche mol
to alia moda, 

• CANNES. La parola si fa earns, 
II corpo si fa pagina. «Pu6 darsi che 
nella vita ci siano due simulazioni 
che possono, presto o tardi, garan-
lire eccitazione e piacere - sesso e 
testo, came e letteratura -. Forse e 
un'ambizione degna di elogio 
quella di provare a mettere insieme 
queste due simulazioni, cosi vicine 
da poterle considerare. almeno per 
una volta, forse per tutta la durata di 
un film, inseparabilk L'apertura 
del press-book di / racconti del cu
scino di Peter Greenaway e affa-
scinante e misteriosa, talvolta cri-
ptica, come i suoi film. Stupefa-
centi per invenzione tecnologica, 
disarmanti per la capacita di 
scombinare i piani di Iettura ai 
quali siamo abituati. Greenaway, 
come si sa, non e solo un regista. 
e un artista multiforme che spa-
zia dalla pittura all'architettura, 
dalla video art alle performance 
piu immaginifiche. Con / racconti 
del cuscino, del quale aveva gia 
dato sostanziose anticipazioni al 
Festival di Venezia, ha portato il 
tocco della sua pura capacita in-
ventiva atlraverso le tecnologie. 

Come nasce I'idea di una storia 
cosi particotarer Una donna die 
decide dl usare II suo corpo come 
un Hbro sul quale scrtvere. 

In // cuoco, il ladro, la moglie e 
I'amante ero partito dalla consi-
derazione «l'uomo e cid che 
mangia». Qui daU'«l'uomo e ci6 
che scrive». 

II recupero cosi assoluto di una 
parola fiskae una rispostaaUa di-
sumanbjzazione delta scrittura, af-
fidata oggi prevalentemente ahe 
macchine? 

Si. II processo di alkmtanamento 
dai corpo che la nostra cuNura sta 
compiendo e ddeterio. lo nasco 
come prttore e sento una grande 
frustrazkNie quando realizzo del 
film proprio perche perdo II con-
tattoconlacreazionefisica.fMla 
calligrafia orientale, die esprime 
immagini e non astrazioni concet-
tuall, e obbNgatorio esserd con le 

Reazioni contrastanti per «Kansas City» con Harry Belafonte, ieri in Concdrso 

Quando Altaian suona il jazz 
• CANNES, Nella sua intervlsta, 
ormai famosa, al Figaro, Francis 
Coppola si scagliava contro i 
mercanli di Hollywood e definiva 
Robert Allman «l'Ultimo dei ribel-
ll». Facile pensare, quindi, che il 
presidente della giuria di Cannes 
abbia guardato con affetto il nuo
vo film del piu anziano collega. 
Cineasti diverslssimi, Coppola e 
Allman, uniti forse dal talento vi-. 
sionario e da una concezione 
•espansai del cinema: insofferenti 
delle misure normali, sognatori di 
film lunghi e interminabili come 
romanzi, artisti capacl di farsi 
«porlare> dalle loro opere, di te-
nerle aperte alle suggestion) del 
set, degli atlori, della vita. 

Ipotesi. Ipotesi che forse cado-
no di fronte alia visione di towns 
City, un film che a nostro parere 
e «minore» nella smaglianle e 
contraddltloria filmografia di Ro
bert Altaian. Regista capace di 
capolavori e di tonfi (sia artistlci 
che eommerciali),Altman si met-
te sempre in discussions, «ll gior-
no che tuttl fossero d'accordo nel 
dire che un mio film e bello, me 
ne andrel In pensioner ha detto 
Ieri in conferenza stampa, Meno 
male, Bob, la pensions 6 lontana, 
perch6 non crediamo che su 
Kansas City cl sara unanlmlta, 

Nello stesso ihc.mtro con I 

iiVolevo dare al film la struttura di un brano jazz. Per me 
Harry Belafonte e la tromba, Jennifer Jason i-eigh il clari-
netto e Miranda Richardson il sax tenoren. Ambizioso pro-
getto, il Kansas City di Robert Altman, passato ieri in eon-
corso. II film tuttavia - una storia d'amore e di mala am-
bientata negli anni del jazz e della depressione - non ha 
convinto: lo «sfondo» non lega con I'intreccio e la storia 
non e molto originale. 
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giorralisti, Altman ha raccontato del film: i locali erano aperti no-
alcuiiS cose che gettano una luce nostante il proibizionismo e turn' i 
affascinante sul progetto-Kansas migliori jazzisti erano li perche 
City, ma rendono ancora piu bru- nei bar potevano lavorare ed es-
ciante la delusione. «Volevo dare sere ben pagati; la mafia italiana 
al film la stessa struttura di un controllava tutto, era una specie 
brano jazz. Per me Harry Belafon- di "citta aperta" che il crimine e 
te e la tromba, Jennifer Jason la corruzione rendevano estrema-
Leigh il clarlnetto e Miranda Ri- mente funzionale, una citta del 
chardson il sax tenore... non vo- peccato.„». Molto bello. Peccato 
levo una struttura narrativa tradi- che nel film tutlo ci6 non ci sia, 
zionale, lineare, ma una serie di non «arrivi», L'atmosfera degli an-
duetli e di assoli... Ho lasciato ni '30 e di maniera, a parte rim-
Kansas City a 18 annl, perandare magine molto forte dei disoccu-
in guerra: ero pilota nell'aviazio- pali (siamo nel pieno della De-
ne. Rlcordo la citta nel '34,1'anno pressione) reclutati dalla mafia 
K a n l a a C n C : per farli votare democratico alle 

" , . . . „ t — * r— elezioni. fl jazz, che in quegli an-
FMgia i : : : : : : : : : : : * ^ / * . ^ ni a Kansas City cambio il volte. 
Interpretl JennMerJeeonLrigh della musica del '900, rimane sul-
HarryBelafonte lo sfondo, interagisce In modo 

puramente meccanico con la tra-

ma. L'idea di Altman e assai bel-
la, certo: il «duello» fra i due sas-
sofonisti (nella finzione sono Le
ster Young e Coleman Hawkins) 
e travolgente, in teoria dovrebbe 
corrispondere ai duetti fra la 
Leigh e la Richardson, ma le due 
attrici, ahime, «suonano» molto 
peggio e il parallelo fra musica e 
recitazione rimane sulla carta. 

E poi, e'e la storia. Si, nono
stante tutto il film ha una trama e 
purtroppo non e certo la piu ori
ginale che Altman abbia scritto 
nella sua camera. Un'altra cosa 
confessata dal regista consente di 
capire il perche: «ll soggetto risale 
all'87, quando stavo girando per 
la tv 77ie Dumb Waiter e The 
Room di Pinter, lo e Frank Bar-
hydt scrivemmo un copione su 
due donne che girano per la cit
ta, nell'arco di una notte. Poi ri-
mase nel cassetto, ma ai tempi di 
America oggi lo ritirai fuori e deci-
si di ambientarlo nella scena jazz 
di Kansas City, prima della guer-
ra». Ecco I'intoppo: Kansas City 
non e nato a Kansas City, e forse 
per questo la giustapposizione fra 
la trama vagamente thriller e la 
musica jazz rimane del tutto teo-
rica. La storia, comunque, imma
gina che Johnny, un gangsteruco-
lo bianco da due soldi, faccia un 
colpo piu grande di lui e venga 

Sorprendente come al solito e arrivato Peter Greenaway. 
Con un film carico di sperimentazione e incastri telematici, 
aperture di «finestre» come in un Cd-rom. / racconti del cu
scino incrocia il gesto antico della scrittura giapponese, 
con i corpi sui quali e comr'tita nel film e i giochi tecno-
logici. «ll cinema ha cento anni ed e diventato noioso -
spiega il regista - ed e ora che cominciamo a reinventar-
lo con la multivisionen. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

• M T I L M M M A 
mani, la testa, le spalle. I giappo-
nesi usano un pennelk) non una 
penna. La loro calligrafia e gia ar
te. Non si riduce a 40 slmboil fo-
netid come la scrittura oeddenta-
le. Ne I racconti del cuscino to 
calligrafia e voce, gesto, espres-
sione del viso. 
Cosa sono «l racconti del cusd-
no»? 

Un'opera straordinaria scritta nel 
996 (esattamente mille anni fa) da 
Sei Shonagon, una donna giappo
nese. A quell'epoca in Oriente e'e-
rano cinque o sei donne che hanno 
lasciato il segno nella Jetteratura Mi 

toma in mente anche una scrittrice 
indiana la cui opera / racconti del 
Gange ha un respiro epico che la 
awicina a Balzac o Tolstoj. Seo 
Shonagon ricorda Baudelaire o 
Rimbaud per i'intensita, I'impres-
sionismo, la modernita della sua 
scrittura. Gli uomini, all'epoca, 
usavano la lingua colta, le donne 
il volgare. Le opere femminili 
hanno conservato un fasciho im-
mutato mentre quelle maschili 
scadono neil'accademia. Seo 
Shonagon era anche molto libe
ra Se desiderava un uomo lo 
amava liberamente 

MottepHcJta «li vlsioni. di Nnguc, fl-
nestre die si aprono, passato e 
presente che si incrodano. t quasi 
un rttomo alio sperimemalismo 
de«L'uKima Tempestt». 

St, anche se credo che L'ultima 
tempesta fosse dawero indigeribi-
le per un pubblico abituato a leg-
gere Shakespeare nelle vie tradi-
zionali. Qui ho raccontato una 
storia contemporanea e credo 
che I'approccio sia piu semplice. 
Mi piace sperimentare i nuovi |in-
guaggi, a cominciare da quello 
televisivo. Anche se molto bana-
lizzato offre migliaia di soluzioni 
raffinate. 

Qui ha fattonwlto model bianco 
eneroatteniatoal colore. 

f I bianco e nero racconta il passato 
(come da convenzione) il colore il 
presente, Lo definirei un film-san
dwich. II bianco e nero e il pane, il 
colore e il companatico. 

Motte vtskml e moW prpgefli. Pro-
viaoo a raccontame akunl? 

II prosslmo appuntamento e I'illu-
minazione nottuma di piazza del 
Popolo a Roma Comincerail 2L 
giugno e andra avanti per dieci nol-
ti A Barcellona, alia' fondazjone, 
Joan Miro il Progetto /cam, A§ali-> 
sburgo I'annc prossimo un'opera 
linca intilolatd Cento oggetti per 
rappresentare il mondo con. la 
musica di Hoering, Un film che 
racconta la storia di un uortio e 
delle cose che mette in valigia. 
Un'altra opera sulla morte di 
John Lennon, andra in scena a 
Parigi attorno al 1999, Decima 
stazione di un progetto sui dieci 
musicisti assassinati tra il 1945, 
quando uno sparo nel buio am-
mazzo Anton Webem, e il ,1980. 
La sesta stazione, dedicata al 
composilore sudamericano Rosa 
e stata rappresentata ad Amster
dam due anni fa. La sistemazione 
del museo del cinema alia Mole 
Antonelliana di Torino con la 
Mole awolta in una spirale di lu
ce come il robot di Metropolis. E 
altro ancora... 

BranicoleM, 

requlsito dai mafiosi neri al servi-
zio del boss Seldom Seen (e un 
nome d'arte, significa «visto rara-
mente»), indispettito perche il ra-
pinato era un suo amico. Blon-
die, moglie di Johnny, parte al 
salvataggio: e per riavere il mariti-
no rapisce Carolyn Stilton, moglie 
morfinomane di un uomo politi
co locale, un pezzo grosso del-
1'amrninistrazione Roosevelt. At-
traverso Stilton e i suoi legami 
con la mala, Blondie si illurie di 
fare uno scambio: Carolyn in 
cambio di Johnny. Ma la ragazza, 
imbranata con le armi e infatuata 
di Jean Harlow, non e una con-
troparte credibile: Seldom Seen 
se la rlgira come vuole, fino alia 
tragicaconclusione... 

Uno degli aspetti piu curiosi di 
Kansas City e sicuramente I'irn-

magine di una citta dove i neri 
sono corrotti e vincenti, e i bian-
chi sono poveri sfigati. Ma anche 
il tema razziale sembra piu enun
ciate che sviluppato. Altman gira 
in modo elegantissimo, piil clas-
sico del solito, ma I'ironia dei 
Protagonist! o la potenza dell'af-
fresco di America oggi sono lonta-
ni. Ultima notazione, dedicata al
ia politica. Nel film sono i demo
cratic!' a truccare le elezioni, ma 
Altman ci tiene a giurare di non 
essere diventato di destra: «Allora, 
a Kansas City, funzionava cosi, 
non posso farci niente. Ma ho 
sempre votato per i democratic!, 
due giorni fa ero a Washington 
per una manifestazione con Clin
ton; sono un democratico con
vinto e vorrei che lo fossero tuttl, 
in America". 

e Duke Ellington 
nei finale 

SuorunoperMtoilfHm.quabiasI 
cosasuccedad>ntoefuoriHfamofO 
«HeyHeyClub»,imusic|stlneridi 
-Kansas Ch>>. Magari era proprio 
cosi che andava:presi dalla veroglne 
delta lam-session, quel gkniani 
Jazzisti si sfidavanoflnoasftantani, 
come succede ndla scena forse piu 
bella del film, quando suun giro 
elememarc Lester YoungeColeman 
HawMns, «dopplat|.. da valenU 
musicisti, si pradiKono in una specie 
dldudloall'uttmianota.Echiunqitt 
abMaunpo'd'orecchiomiisicale 
capisce che II futuro sta dalla parte dl 
LesterYoung.Registnta'>Hve»a 
Kansas City.lacolonnasoiiora 
inantHa una dozzbia di brani phi o 
meno cetebri, con quakhe curiosita: 
come "I left my baby-die si 
immagina suonata al piano da una 
giovane WINIam "Count" Basle ola 
splendlda ••SoHrude.. dl Duke 
Ellington die viene riproposta nel 
tftoii di coda, con quel due 
contrabbassicheduettaiMKl'unosu 
note gravi I'altro su note acute. Ml 
anche lo «score» dl "The Van» non e 
niente male. Curata da Eric Clapton, 
la musica aftema arpeggi bhies aha 
chitarra acustlca a brani piu tirati ed 
elettrklesegunidall'attualebaiiddl 
••Slowhand". Niente dl nuovo, ma ell 
sound ideale per contrappuntarele 
dlsawenture urbanedi quel due 
irlandesidlsoccupati dMi.An. 
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Fuorf concorso 
arriva 
loscandaloso 
Trainspotting' 

CONCORSO «Breakingthewaves»di 
Urs von Triereun film danese die 
racconta una vicenda iriandese, 
quella di una donna che riesce a 
comunicaretelepaticamenttconil 
marito. Wene da Taiwan, invece, 
-Goodbye South, Goodbye-, dtHou 
Hsiao-Hsien. Fuori concorso 

.•Trainspotting" dl Danny Boyle: la vita di una banda di ragazzi devastati 
dall'eroina. 
UNCErrrMNffiCVkRD:Traltrefilrnpn>iettatioggi,.^oiiip>grudiviaogk>..di 
Peter Del Monte, con Asia Argentoe Michel Pkcoli. 
QWNZAI«OESREAUZAnUitt:..|jProriiesse»dlleanPierTe«lucDanJeniw 
(Bdgto) e «Le Prisonnler du Caucase» di Sergucl Bodrov (Russia). 

La grandeur 
minacciata 

dai britannici 
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MSnmelnW 
• CANNES leri, per uno di quel refusi che ilgergogiomalisticodefmisce 
«splacevoli», due nostri vott w saranno sembrati assurdi I due «10», al film di 
Robert Kramer Walk the Walk e ai pochissimi spettalon che avevano 
avuto ii coraggio, I intmzione, la fortuna di vederlo, erano diventati al 
trettanti «1« Va bene che e un gioco, ma anche I giochi hanno le loro 
regole, qumdi avrete probabilmente pensato che eravamo impazzih 
Invece era impazzito il computer Chiediamo scusa a voi e a Robert 
Kramer, che fortunatamente non avra letlo / Umta 

Oggi, ancora lievemente colpiti dalla delusione per Kansas City, vor 
remmo divagare Altman 6 uno del nostri prefenti vedergli fare un film 
non brotto, ma «cosl cosh e come veder giocar male la squadra del 
cuore, Insomma, sappiate che se len, oltre a Bob Altman, ha perso an 
che I'lnter (noi, mentre scnviamo, lo Ignonamo ancora) il vostro invia 
to ha passato una domenica superbalorda E allora sfoghiamoci in an-
ticipo, fingiamo di parlare d altro spariamo sulla Croce Rossa E affib-
biamo un pel 
0 agll architettl che stanno nstrut-
" turando Cannes, e alia munici
pality che permette loro certi scem-
pi Ogn! anno, amvando qui, c'e 
qualche sorpresa Anni fa il vecchio 
Palais e il belhssimo albergo Gonnet 
de la Relne lasciarono il posto, sul 
Ĵ ungornare, a un orrido residence e 
al terrificante albergo Noga Hilton, 
un affare tutto speech! e marmi che 
Sembra, scusate la parola, un glgan-
tesco cesso plazzato sulla Croisette 
Ora.levecchie case anni'20-'30 del-
la Rue d'Antibes vengono pian pia
no abbattute, e sorgono oscem con-
domini MasaaParfgife«rtcostruzlo-
nl» le (anno bene, qui le «anno fa-
cendomalissimo Se^conunosforzo 
dl fantasia, riusclste a Irnmaginarve-
la senza il mare e senzall festival, 
Cannes sarebbe piu brutta di Quarto 
OggiaroodiTorBellaMonaca Tun-
sti non cinefili, alia larga1 

C e mezzo a Robert Altman per 
" Kansas City Meno non possia-
mo dargli ci sanguinerebbe il cuo
re PerQ uno come lul dovrebbe 
giocare sempre da 8 
7 a The Van di Frears Meno bello 
' dl Snapper, ma sempre amabl-

le 

8 a Kevin Sheedy e a David 0 Lea-
ry per aver segnato i go| che con-

sentirono all'lrlanda dl amvare ai 
quaiti di finale nei mbndiali di calclo 
di Italia '90 Senza di loro, e senza 
quell'avventura che (a impazzire i personaggi creati da Roddy Doyle The 
Van forse non eslsterebbe 

9 a Colm Meaney, papa ansioso in Snapper, papa disoccupato in The 
Van ForsBj in questo momento, e il piu bravo attore vivertte 

1 A (attenzione 10, non 11) alia maglietta con la scntta «Fuck Schillacil» 
* " che Meaney indossa nel film (Tot6 segn6 il gol che concluse la ca-
valtata del lads di Jackie Charlton) La vogliamo anche noii 

8 alls isole britanniche, intese come Irlanda e Inghilterra Guardate un 
po' le paglne di oggi' senza di loro Cannes '96 alia facaa della gran 

dew francese, sarebbe un mortono 

Stephen Frears 

• "% " *? ^ N H B F T Uiuscenadi-TheVan-asinistrallptotagonlstadelfllmCoiniMeaiiy 

IRLANDA. «The Van» di Stephen Frears e «Some Mother's Son» sul caso Sands 

Dublino, dove piovono le pietre 
• CANNES Sottoicielidi Irlanda 
L'lrlanda gioviale, sbevazzona, 
(ifordianan di The Van (concorso), 
I Irlanda violenta, oltraggiata, in-
cupita dal copnfuoco imposto 
dagli inglesi in Some Mother's Son 
(•Un certain regard») Come 
spesso capita nei festival, il caso 
ha voluto che i due film sbarcas-
sero a Cannes lo stesso giorno, 
ed e quasi impossible non met
ier Ii a confronto, perche insieme 
- pur nella differenza degli still -
nassumono un bel punto di vista 
su quelle genti isolane Nernme-
no dieci anni dividono, nella fin-
zione, le due stone una felice-
mente inventata, I'altra tnstemen-
te vera Due mondi che sembra 
no mconciliabih, ma umti da un I-
dentica, franca, comprensibile 
rabbia nei confronti della «lady di 
ferro» Margaret Thatcher 

Tra i due, e naturalmente The 
Van (uscira da noi distribuito dal
la Mikado col titolo un po' incon-
gruo Due suite stradd) il film piu 
gradevole Terzo e conclusivo ca-
pitolo della cosiddetta «tnlogia di 
Barrytowro scatunta dai romanzi 
di Roddy Doyle, il film ci fa rein-
contrare 1 personaggi jdi The 
Commitments e The Snapper, 
condensati nella figura ormai ca-
nsmatica di Colm Meaney, l'ama-
bile padre di famiglia che tracan-
na birra a piu non posso e coltiva 
il mito di John Wayne 

Doppietta iriandese ieri sugli schermi di Cannes. Da un lata 
(concorso), il gioviale, scoppiettante The Van di Stephen 
Frears, capitolo conclusivo della «tnlogia di Barrytownn 
tratta dai romanzi di Roddy Doyle. Dall'altro («Un certain 
regard"), H tragico, amarissimo Some Mother's Son di 
Terry George, che ricostruisce lo sciopero della fame per 
protesta che port6 alia morte del militante repubblicano 
dell'Ira Bobby Sands. Caldi applausi perentrambi. 

OA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

Norino e disrJBcupato, ISny si 
ntrova a confortare I'amico *Bim-
bo» rimasto anch'egli senza uno 
straccio di lavoro La vita dei di-
soccupati e dura a Banytown, il 
quartiere a nord di Dublino, an
che se i due cercano di lenire I'u-
miliazione giocando improbabili 
parti te di golf e sbngando le fac-
cende di casa (al salano pensa 
no le mogli) Poi, all improwiso, 
la scintilla perche non nmettere 
in sesto quello scalcinato furgone 
senza motore acquistato a costo 
zero e trasformarlo in un "burger 
ban da strada, per la precisione il 
«Bimbos Burger*' 

Tlie Van parte come una varia-
zione sul tema di Piovono pietre, 
anche se Stephen Frears, reduce 
dall'hollywoodiano Mary Reilly, 
non possiede la lucida visione 
politica di un Loach ne scatun 
see una commedia ironica, a suo 

modo ottimistica, che si gusta co
me un buon boccale di birra scu-
ra, grazie anche al ntmo accatti-
vante impresso all'azione della 
colonna sonora bluesy di Eric 
Clapton Magan gioverebbe qual
che taglietto nel sottohnale, tirato 
un po per le lunghe, ma il pubbli-
co festrvaliero ha molto gradito la 
simpaha a fior di pelle trasmessa 
da questi proleian irlandesi casi-
nan e mammoni 

Sequenze irresistibili la ripuli-
tura dello schifosissimo furgone 
con laiuto dei figli, le patate 
sbucciate macchiate dal sangue 
dell inesperto «Bimbo» la ma
glietta «Fuck Schillaci» indossata 
da Larry per reagire virilmente al
ia sconfitta inflitta all'lrlanda dalla 
squadra azzurra ai campionati di 
calcio del 1990 la sequela di in-
sulti antibntannici (ne fanno le 
spese Lawrence d Arabia, Chur

chill, la Thatcher e perfino Elton 
John) In una cornice da corn-
media sociale, dove il buffo spun-
to dell'imziativa pnvata serve a 
mettere a fuoco i meccanismi di 
un amicizia per la pelle, The Van 
veicola un messaggio di speranza 
che non dimentica i guasti provo-
cati da una politica di segno rea-
zionano Si ride, vedendo il film 
di Frears ma all'uscita ti chiedi 
se, una volta mollato il furgonci-
no sulla spiaggia, quei due trove-
ranno un vero lav8ro f' ' 

Non si nde per niente, invece, 
con Some Mothers Son, il film di 
Terry George scntto e prodotto da 
Jim Sheridan (Nel norm del pa 
dre") che ci nporta nell'incubo 
della guerra in Irlanda, tra la fine 
degli anni Settanta e I imzio degli 
Ottanta Guerra vera, contro urt 
imponente esercito d'occupazio-
ne, ben diversa da quella sangui-
nosamente immaginana scatena-
ta in Italia, in tempo di pace, dal-
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le Bngate Rosse care a Scalzone 
Peccato che Nanni Moretti non 
I'abbia potuto vedere nel suo ci
nema di Trastevere Some Mo-
ther'sSona starebbe benissimo 

II quesito drammatico vissuto 
dalla protagomsta una vedova 
ancora piacente che si ntrova un 
figlio militante dell'Ira incarcerate 
e deciso a portare all'estreme 
conseguenze lo sciopero della fa
me intrapreso per protesta, e 
semplice una volta entrato in co-
ma e giusto nspettare le sue idee 
o perrhettere ai media di alimen-
ttflo^msento in an eohtesto ston-
camente autentico (il lunghissi-
mo sciopero condotto nel 1981 
da Bobby Sands per ottenere da
gli inglesi lo status di prigioniero 
di guerra), il dilemma morale di 
Kathleen Quigley permette al re-
gista di raccontare la dolorosa 
maturazione politica di una don 
na borghese stntolata dal mecca
nismi di una guerra fratricida e 
insieme di ncostruire in dettaglio 
una pagina vergognosa della re-
pressione bntannica nell'Ulster 
Molti ncordano il martino di Bob
by Sands, pochi sanno, forse, che 
furono in dieci a monre durante 
quello sciopero della fame pnva-
ti della latnna, costretti a spalma-
re le loro feci sul muro delle cella 
e a orinare in terra per non aver 
voluto indossare la drvisa dei car-
cerati 

Parfa RodoV Doyle, insegnante, romanziere di successo e gran tifoso di calcio 

«I miei disoccupati, poveri e generosi» 
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«Non saprei spiegare violenza degli hooligan «II calcio m CANNES 
cosa mi piace di piu del calcio 
gioco della squadra latensionedei 
perdenti per difendersi dall'attacco 
degli awersan, il pallone che corre 
sulprato Sono cresciuto con il pal
lone e ogni volta che vado alia sta-
dio ntrovo il filo dell'emozione in
fantile" Ed esenssimo, Roddy Doy
le, lo scnttore iriandese divenuto 
celebre con The Commitments 
poi con The Snapper ora con The 
Van (tradotto in Italia dalla Guan-
da con il titolo Due sulk stradd) 
owero laffettuosa tnlogia sulla 
classe lavoratnce metropolitana 
mentre parla del gioco piu amato 
dagli irlandesi Parte integrante 
del suo romanzo, dal quale e trat 
to il film di Stephen Frears che lui 
stesso ha coprodotto Malgrado il 
successo cinematografico e tele-
VISIVO, nonche letteiano, Roddy 
Doyle e rimasto un ragazzo sem
plice che insegna geografia in un 
liceo di Dublino Forse e per que-
sta sua vocazione a vivere la vita 
di tutti che i suoi racconti trasu-
dano venta, vita di strada, senti-
menti diffusi e condivisi E parla-
no dl talcio Di quel tifo che in Ir
landa si colora di patnottismo an-
tunglese soprattutto, e che non 
conosce in modo massiccio la 

e qualcosa che umsce le persone 
Un espediente per comunicare 
quando si e a corto di argomenti, 
almeno fra uomini Si comincia 
dal pallone e si finisce per chiac-
cherare di tutto* 

Non si aspettava il successo, 
Doyle «Mi fa una certa impressio-
ne vedere i miei romanzi tradotti 
in tante lingue giapponese, fran
cese italiano ma credo che la 
ragione sia da ncercare nel fatto 
che racconto sentimenti universa-
li« In Due sulla strada 6 il senso 
d amicizia che lega i due operai 
disoccupati, cosl come intreccia-
va le vite dei disoccupati inglesi 
dl Piovono pietre di Ken Loach 
«E un film che ho amato molto -
confessa Doyle - ma non mi sono 
ispirato al film per Due sulla stra 
da Credo che due amici disoccu
pati a Milano o a Pangi avrebbero 
la stessa reazione dei miei perso
naggi E il luogo che cementa I a-
micizia In Irlanda e il pub tanto 
e vero che, quando si esce dal 
pub cominciano i problems 

E un Irlanda povera e genero-
sa, quella laccontata da Doyle, 
dove non c e uolenza all'intemo 
dei rapporti familian «S1, le cop-
pie si vogliono bene, si nspetta-

Roddy Doyle 

no si amano Si vede dai piccoli 
gesti come quello di Larry che ac-
cende la luce alia moglie che sta 
studiando, molto diversi dalla vio 
lenza che desenvevo nel serial tv 
Donne atlraverso la porta dove 
raccoglievo nella voce di una mo
glie picchiata dal marito la trage-
dia della violenza nel chiuso del
le pareti domestiche» Un serial 
per la Bbc che ha fatto discutere 
Dal quale lui stesso ha poi tratto 
un romanzo «Ma non ne fard un 
film spiega - perche la bellezza 
di Donne attiavetso la porta era 
la confessione in prima persona 

della vittlma Al cinema sarei co-
stretto a ncorrere ad altn amfici 
Inoltre su questo tema anche 
Loach ha girato un film ammire-
vole come Ladybird, Ladybird e 
mi sembra inutile tornare sull'ar-
gomento" 

Anche se toma sulle sue com-
posizioni, come in questo Due 
sulla strada, del quale e sceneg-
giatore e coproduttore, Doyle 
ama soprattutto senvere «Quan-
do metli una parola su carta, sei 
tu e la parola, quando partecipi a 
un film fai parte di un'equipe, il 
che e stimolante ma anche molto 
stressante D altra parte e vero, e 
1'hb compreso con quest ultima 
espenenza, che il vero direttore 
del film e il produttore* Inevitabi-
le, per la tnlogia, fare raffronti, 
graduatone, preferenze Su Alan 
Parker, regista di The Commit
tments, non si dilunga molto Pre-
fensce concentrarsi su Stephen 
Frear, regista inglese che ha volu
to «girare» l'lrlanda proletana con 
i racconti di Doyle «Ho amato 
moltissimo The Snapper, nato co
me film-tv e devo dire che prefen-
sco la versione telewsiva a quella 
cinemalograflca, e anche Due 
sulla strada lo trovo perfertto» Ma 
si capisce che il «cuore», oltre che 
per il calcio batte per la ragazzi-
na incmta di The Snapper 
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M A T T I N A 

130 T61. (8373077) 
MS UNWAATTINA. Contenitore. AH in

ter no: 7.00,8.00,9.00 TG 1,7.30,8.30 
TG1-FLASH; 7,35 TGR ECONOMIA. 
Attualila. (42042416) 

MD TGI. (8771139) 
1.35 AMANT1S£«AAMO(IE, Film dram-

matico ((talia, 1947 - b/n). <1071481) 

1M0 IC0NSMU M "WBMIWTffltt". 
Rubrica.AII'interno: (8024232) 

11J0 TOt. (13868) 
12J0 T61-FLASH. (34085) 
1246 U SnNORA IN GIALLO. Telefilm. 

Con Angela Lansbury. (6632890) 

P O M E R I G G I O 

I M t T I L I Q I 0 M U U , (18961) 
1LM AJHAtUIA'. Rubrica. (3500077) 
1441 T01-KONOMIA. (92955) 
14.10 I TCTHOM CORM 51H. nUMI . 

Film avventurt (USA, 1959). Con Gor
don Scott, Anthony Quayle, (1450394) 

I M S SOUCTCO. Con Elisabetla Ferraci-
nl e Maura Serlo. * All'lnterno: 

1 7 J 0 Z O M O . Telefilm. (8139) 
U N TGI. (46665) 
t i l l ITAUA K M . Attualita. Conduce 

Paolo Di Giannanlonio. (580684) 
1 M I U N U M M . Gioco. Conduce Fabri-

!loFrlzil,(B390226) 

S E R A 

K M TEUEOMWMlf, (597) 
» . * T01-8KHT. (90329) 
M M LUHACAIHt-UWtOAM. ConFa-

brizio Frlzii, Ctoris Brosca. (2602874) 
20.90 MUIOmKQELVtNTO. Film av-

ventura (USA, 1992). Regia dlMikeel 
Salomon (prima vlslone tv). (390023) 

2140 TGI. (6935987) 
H45 fOUTAAFOHTA. Attualita, Conduce 

Bruno Veipa. (731508) 

MJ0 T G I - N O m , (90649) 
0JJ AOfflBAJZOOWCO. (6411511) 
I N IHC1ALE VBEOWERE Docu-

menti, (9455269) 
1.00 SOTTOVOa. Attualita, (9552269) 
LIS UOOHINICAOHIAIUOHAGEN-

Tt. FllmcommeOia. (6504882) 
i M I I I I W « * W HtKTt, Mu»k;ale 

(RepllW),(51775801) ; . , , , . 
U S t f l k P J E (6B"1004), , , , „ ; , 
MS OOCWJICCLUI. (97857743) 
I N DHOW UNMRHTAm A MTAN-

« . Attualita, (42677646) . 

(.35 SPECIALE ORECCHWCCHIO. Musi
cals. (6840706) 

7.00 QUANTE STORIE! Varieta per i piu 

p r a i . (56597) 
8.00 BLOSSOM. Telefilm. (59023) 
8.25 LA FAMBLIA DR0M6USCH. Tele

film. (4299042) 
9.20 PROTESTANTESIMO. (5271232) 
9.50 HOBISOGNODITE. (3985955) 

10.00 FUORI DAI DENT). Rubrica All'lnter
no: ECOLOGIA DOMESTICA, (442435) 

11 JO MEOKMA33. Rubrica, (2651619) 
11.45 TG2-MATTMA. (5570042) 
12.00 IFATT1VOSTRI. Varieta.(14597) 

13.00 TG2-GKMNO. (6348) 
13.30 COSTUHEESOOETA'. (244619) 
14.15 IFATT1VOSTRI. Varieta. (6776868) 
1440 OUANDOSIAMA. (127394) 
15.10 SANTA BAPJARA. (4797868) 
1100 TG2-FUSH. (46810) 
16.05 CADUACGWLS. Fllm-Tv(1'tv|.Al

l'lnterno: TG2-FLASH.(7535145) 
17.50 MEMCINA33-EBTATE. (2096503) 
18.00 MVMGGMCON'SOENOVARIABI-

LE". Rubrica, (48023) 
1SJ0 TG2-FLASH. (7354077) 
1125 TGS-SPORTSERA. (6823077) 
IMS L'BPETTORETIBBS. T1, (1368684) 
H.35 TGS-LOSPORT. (7362787) 

1145 TG2-»,30ANTEPRIMA. I 
11.50 GWART(DAIDUEAGLIOITANTA). 

Varieta. (7693787) 

20J0 TG2-20.30. (93416) 
20.50 L'BPETTORE DERRICK. Tf. "Ri-

schio". Con Horst Tapped. (856077) 
22.00 MIMR-rLPIACEREDISAPERNEDI 

HI)'. Con Giovanni Mlnoli. A cura di 
Giovanni Mlnoli, Aldo Bruno e Gior
gio Montefoschi (65348) 

23.30 TG2-NOTTE. (2145) 
24.00 TVZONE, Rubrica. (72443) 
0.15 PIAZZA ITALIA HNOTTE. Rubrica. 

Conduce Glancarlo Magalll. 
(7801004) 

0JS L'ALTRAEDICOU Attualita, A cura 
di Silvia Ronchey e Giuseppe Scaraf-
fia.(4972085) 

1.15 DESTttll. Teleromanzo. (3657462) 
m-mmm 'Musicals: "8. VWan" -

"MiWa" - "fjalida™ - "O, Variohl" - "Zi-
zi Jean Malre'-'Mina". (2286375) 

2.45 OW.OMI UWVERSITARIA DBTAN-
ZA. Attualita. (61106801) 

7.30 TG3-MATTMO. (44752) 
8.30 IMOSTRI. Film.(1434987) 

10.30 VIKOSAPERF-WGRESSOUBERO. 
Contenitore. All'interno: 

-.- LACOLOMNAIMFAME. 
- . - HICSUNTLEONES. 
- . - MEDIA/MENTE. 
- . - EDtCOLAMEDtCA. 
-.- UVWGSTONE. 
-.- VIAGGtOMITALIA. 
••.- TGRLEONARDO. 
-.- SCRITTORI DA MARCIAMDE. 

1100 TG3-OREDODBI (88597) 
12.15 TELESOSNl Rubrica. (7775329) 

13.00 VKOSAKRE. All'interno: ITALIA 
MIA BENCHE'; VIDEOZORRO. (10771) 

1400 TGR. Tg regional!. (96139) 
1420 T G 3 - N N E M 6 G K . (760023) 
14.50 TGR-EUROZOOH. (9341706) 
15.00 T«.POMERIGGIOSPOATNO. Ru

brica sportiva. All'interno: 
- . - TENNIS. Intemazionali d'ltalia ma-

SChlll. (46192752) 
1M0 ILRlTORHOOELULOHTRA. Docu-

mentario (2955) 
19.00 TG3.Telegiornale,(49936) 
1935 TGR. Tgregionali. 
- . - TGRSMRT. 

20.00 10MMUTI. Attualita. (67023) 
20.10 BLOMHTUTTOWPItr. Videofram-

menti, (9662023) 
20.30 NEL REGNO OEGUANIMAU Docu-

mentario. Conduce Giorgio Celli. A 
curadi Natalia De Stefano. (17771) 

2130 TG 3 • VENTDUE E TUENTU TOR. 
Telegiornali. (33139) 

2245 STORE VERE. "Cerco sincere amlci-
zia". A cura di Anna Amendola. 
(4305416) 

23.45 MONEVUNE. Rubrica.(1501680) 
0J0 TQ3LANOTTE-PUNTOEACAPO-

INEMOOU-NOTTECUITWU. Te-
legiornale. (3682714) 

1.10 FUORI ORARK). Presents: cose 
(mai)viste, (75801085) 

1.15 TENMS. Intemazionali d'ltalia mi-
scliili, (9442511) 

2.10 

6.30 I JEFFERSON. Telefilm. (8955) 
7.00 OUADRAHTEECOttOMICO. (41665) 
8.00 AVVOCATIA LOS ANGELES. Tele

film. (45481) 
0.00 UN VOLTO, DUE DONNE. Telenove-

la. (4179058) 
045 TESTAOCROCE. (6725329) 

10.00 ZINGARA. Telenovela,(5508) 
10.30 RENZOELUCIA. Tn.(39874) 
11.30 TG4. (2646787) 
11.45 LAFORZADEU'AMORE. Telenove-

la. (7783348) 
1110 LA CASA NEUA PRATERIA Tele

film. Con Michael Landon. (57954) 

1130 TG4. (6503) 
14.00 MEDICINE A CONFRONTO DEL LU-

NEM'. Rubrica. Conduce DanielaRo-
sati. (66394) 

1415 SENTERI. Teleromanzo. (7536394) 
1 5 * UCONTESSAMHONGKONG. Film 

commedia (USA, 1966). Con Marlon 
Brando, Sophia Loren (518226) 

1745 GKMNO PER GJORNO. Attualita. 
Conduce Alessandro Cecchi Paone. 
(7445313) 

1925 TG4/OROSCOPO. (594771) 
1150 GAME BOAT. Gioco. Conduce Pietro 

Ubaldl. (4395139) 

2040 DOPPtOTAGLM. Film giallo (USA, 
1985). Con Jell Bridges, Glenn Close. 
Regia di Richard Marquand, 

9i«lo(Repllc»,(9507066) 
320 RACMNTIROMANL Film commedia 

(Italia, 1955),(9874288) 
455 TUTTItlPISTANELSESTOCONTI-

NENTE.Documentarlo.1 

224S ORCHIOEA SELVAGGIA. Film com
media (USA, 1989). Con Mickey Rour-
ke, Jacqueline Bissel. Regia di Zal-
man King. All'interno: 23.30 TG 4 -
NOTTE, (676874) 

1.00 TG4.RASSEGNA8TAMPA Attuali
ta (9578207) 

1.15 MEOKME A CONFRONTO DEL I I I -
NEDT. Rubrica (Replica). (9942443) 

120 MEZZABTATE. Film commedia (Ita
lia, 1991). (8130240) 

240 L'UXWOMSEIMIUOMDipOLLA-

440 ROPERS. Telefilm. (3882917) 
M 0 TG4-RASSEGNASTAMPA. Attuali

ta. (11358462) 

640 CIAO CIAO MATTINA. Contenitore 
perragazzi (70569961) 

9.15 SUPER VICKY. Telefilm (5646481) 
945 PtANETA BAMBINO. Rubrica (Repli

ca). (28378787) 
10.20 MACGWER. Telefilm (2612482) 
11.25 PUNET-NOTIZEINMOVIMENTO. 

Attualita (65914351 
1140 UHOOKER. Telefilm. (6814787) 
1225 STUDIOAPERTO. (4504787) 
1245 FATT1EMISFATTI. Attualita. Di Pao

lo Liguon. (5724597) 
12.50 STUDIO SPORT. Notiziario sportivo. 

(661597) 

1340 CIAOCIAO. Cartoni, (92481) 
13.20 CIAO CIAO PARADE. Show 

(1608042) 
14.30 COIPODIFULMINE. 
1S.05 GENERA7JONEX. 
16.05 PLANET-NOT1ZE IN MOVIMENTO. 

Attualita. (305874) 
1621 BAYSBESCHOOL. Tf. (577619) 
1(45 BEVERLY HILLS, 90210. Telefilm. 

(5488874) 
1745 PRIMIBACl Telefilm. (976232) 
18.30 STUDtOAPERTO. (78495) 
1M5 SECONDONOI. Rubrica. (7045597) 
1150 STUDBSPORT. (405868) 
19.05 BAYWATCH Telefilm (769941) 

\ 
20.00 MR, COOPER. Telefilm. "La ziasen-

sitiva". Con Mark Curry, Holly Robin
son. (6400) 

20.30 UN POUBOTTO IN BLUE JEANS. 
Film poliziesco (USA, 1991). Con Chri
stian Slater, Milla Jovovich Regia di 
Bruce A Evans. (86503) 

22.30 MAIDfflEGOLDELLUNEDr. Varieta,' 
Con la Gialappa's Band, Claudio Lip-
pi. (99752) 

23.30 FATTIEMTSFATTI. (76348) 
23.40 SPECIALE RALLY. Rubrica s 

(2151481) 
0.10 ITALIA 1 SPORT. Rubrica. All'inter

no: (3845795) 
0.15 STUDIO SPORT. Notiziario s 

1.20 IU»ET-l»TIZe»IMOW»ENTO. 
v*#tSa|t»<Rii|a)f(2M5375J.- H . 
140' Wjtgwmfotm M 

(9451375)" * "" 5 

200 LE RAGAZZE DELLA TERRA SOW 
MEGLIO. Telefilm. (1539795) 

3.00 ZITTIEMOSCA. Filrn,(50672004) 

8.45 MAURIZIOCOSTANZOSNOW. Talk-
show. Conduce Maurizio Costanzo 
con la partecipazione di Franco Bra-
cardi Regia di Paolo Pietrangeli (Re
plica) (46520955) 

11.30 FORUM. Rubrica. Conduce Rita Dal-
la Chiesa con la partecipazione del 
giudiceSantiLicheri Partecipano Fa-
brizio Bracconen, Pasquale Africano. 
Regia di Laura Basile. (537464) 

7.00 BUONGKMNOZAPZAP. Contenito
re All'interno: (6122508) 

6,45 SKIPPYILCANGURO. Telefilm Con 
Ed Oeveraux, Tony Benner. (4410023) 

9.15 U TATA EIL PROFESSORt Tele
film. Con Juliet Mills. (8141416) 

1040 LE GRAND) FIRME. Shopping lime. 
(23431) 

11.00 AGEHZIAROCKFORD. Telefilm,Con 
James Garner. (70665) 

1200 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm. Con 
David Boyle, Jaclyn Smith. (74481) 

1340 TG5. Notiziario. (28428) 
1325 SGARBIWOTUIANI. 
1340 BEAUTFUL Teleromanzo. (7099461) 
1415 I ROBINSON. Telefilm. "Vacanza 

lampo", (539482) 
1445 CASACASTAGNA. Gioco.(9492481) 
1625 LE PROVE SUSTRADADIBW BUM 

BAM. Show. (539435) 
17.25 H.VHAGGIODEICORSARI. Show. 

"La testa pirata", (891597) 
16.00 OK, IL PREZZO E' GKISTOI Gioco. 

Conduce IvaZanicchi,(29961) 
1940 LA RUOTA DELLA FORTUNA. Gioco, 

Conduce Mike Bonglorno. (9955) 

13.00 TMCORE13. ( 
1115 TMCSPORT. (2912145) 
1340 UStGWRAElFANTASMA. Tele

film. (8619) 
1440 TUTTE LE RAGAZZE LO SANHO, 

Film commedia (USA, 1959). Con Da
vid Niven, Shirley MacLalne. 
(4558936) 

1S4S TAPPETO VOLANTE. Talk-show. 
Conduce Luciano Rispoli con Rita 
Forte eMelbaRuflo. (35774145) 

1800 ZAPZAP. Contenitore, (3691042) 
11.15 THE UON TROPHY SHOW. Gioco. 

Conduce Emily DeCesare. (695110) 
1M5 TMCSPORT. (429313) 

20.00 TG5. Notiziario. (48400) < 
2025 STRBCIA LA NOTEIA • LA VOCE 

KU'IMPENITEUA. Show. Con En-
zo lacchetti, Lello Arena. (7261400) 

2040 MANIACI SENTIMENTAL!. Film com
media (Italia, 1993). Con Ricky To-
gnazzi, Barbara De Rossi, Alessan
dro Benvenutl. Regia di Simona Izzo 
(prima visionetv). (9912597) 

2240 TG5. Notiziario. (309145) 

23.15 MAURIZIO COSTANZO SHOW. Talk-
show. All'interno: TG 5. (6485684) 

140 SGARBIOUOTIDIANL (R). (1308578) 
145 STRtSCIA U NOTB3A • LA VOCE 

DEa'tMPENITENZA. (Replica). 
(8991917) 

2.00 TGS-EOKOU. (9454462) 
240 TARGET-OLTREL08CMERMO. At-
• • tualtta(R^ica)H^338SJ) -

3.30 NONSOLOMODA, Athallti (Repli-
ca).'(1543998)' * ' * 

440 ARCA M NOE' - ITMERARI. Docu-
mentano. (8741608) 

540 USTRANACOPPIA. Tl,(33274424) 

2040 TMCORE20. (37348) 
21.15 PRIMOPIANO. Rubrica.(7267684) 
2040 MCKLUSKY.META'UOMOEMETA' 

OHO. Film awentura (USA, 1973). 
Con Burl Reynolds. (150708) 

2225 TMCSERA. (2292435) 
2245 GJARDItlDIPETRA Filmdramrr.iii-

co (USA, 1987), Con James Cain, Ja
mes Earl Jones, Regia di Francis Ford 
Coppola. (940981) 

04S TWCD<>MW-UPR»UttMEZZA. 
NOTTE. Attualili. (3319117) 

1.10 ALFRED HITCHCOCK PREJENTA 
Telefilm. (2196085) 

1.40 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm. Con 
1 Kate Jackson, Jaclyn Smith (Replica). 

(4782559) 
240 TMC DOMAIN. Attualita (Replica). 

249.CHl( : 
AM PROVAD«AME:UNIVERJITA'ADI-

STANZA. Attualita (85000743) 

m MCMAU04PUMO. Mil-

ii.ii'M,<%(iiiHuim. 
nn imm, ww«. 

llS WmSw'Wlilm, 
>MI AUT0MAN, Telefilm, 

tt ,» ffi»urjW;OM». 
W DTUTt. Telefilm. 

t U t 111 MP0U2M, 
7«llilili(477418) 

H i t NUCTION. M ica 

mmm .vffiK 

11H TpOUT, 1355477) 
1411 INUES. 1519668) 
1 4 * PONBWMIMIME. 

15077) 
\1M UVAUiKIDPIOSAU. 

• (4577871 
l i t ) KHO MUSKA tTAUA. 

NA (5099361 . 
IMS TatiOTOm. (3348174) 

-B-rsBStSLT---
tf.IV IMW HUM* i 
JO* 4HCIAI i l " ° 

, A., VNKm 
• 01A AleoW (B967B7) 

JTJO i».REO, I94MB1) 
» .H TOHOTOAl, M i c a ) 

1360752) 
a,tt VtWOPAMDE. 

1151597) 
H i t RACMO TtK. 

(31676139} 

11.10 lAMWD'UIOAl Tele-
novels. (S0M706) 

1M0 RAW SB. Telenove-
iyS905597| 

11.(0 TETfOKMUU REGW-
NAU. (7671416) 

1 1 * VMAKA. Telenovela 

» * TBOTROSA. Conduco-
r» Paola Rota, Etisa Le-
pore, Laura Fonlana 
[7596771] 

21,00 MtLOOiETHNE, Film 
biogfilico (Italia. 1)40 -
Wn), Con Glno Cervi, 
ConchllaMonttnegro, 

-.- OUESTOOMMOEOflAM-
K CMEMA flubrlca 

UBEOB-a o o IEUI 
NAU. 159010*2) 

23.30 SPORT I NEWS, 
ziaiio 
(56616874) 

Noll-
sportive 

1741 CtNOUtSTtUI AL 0-
NEIU. RuWea. (7M110) 

17.15 SitOISONO. Mlslct-
le, (771400) 

17.30 WIU4AE,,.C0)mMM. 
Rubrica, (45805!) 

1 1 * LE SPf. Telefilm. 
(450874) 

1 1 * ttfOfMAIMWREOIO. 
NALE. (358049) 

» * SOLO WNKA ITAUA-
NA Muslctle. 1503972) 

n * Tuno T M t TWf. 
, Rubrica dl pronosilcl sut

ler corse Ipplche, (293961) 
2 9 * MAWOSli lUTTI M 

FORMA Talk-show 
Conduce In professor Fa-
brizio T, Trecca 
(4005981451 

8 * Mt^AZIOKREGIO-
NALE. (29437416) 

I t * ANEMCA O0W. Film 
druimito, (73222042) 

17* IMPST L 

1317961) 
I I * NtiuM. 

LKtK Film (Australia, 
19921.11551694 

* * Sn-KOWMUIEOB. 

t l * UlAUDELUUiOITA'. 
Film drimmitlco (USA, 
1994). (31246936) 

&4» tnALL TRUE-E1 TUT-
TO HERO. Film docu-
menlario (FrinciilUS*, 
19tJJ.p678J , 

1 * w - i a n w A t E O f i 
CMEIVL AttuillU. 
(8107(49) 

1 * OTHEUO. Film drim-
matico(2936J4?) 

us torra SHOCK, nim 
horror (USA, 1989). 
(74042240) 

1 1 * WOU0AM AMAOEOt 
MOZAAT. "Concerto per 
vlollno i orchnstra n. 5 in 
liiMNioreK219-MI-
alt". (262955) 

1 3 * MTV EUROPE. 
(96799435) 

I I * +1NEWI. (384767) 
11.10 IBMAM VAGUE. Oal 

Team dl Bologna "But-
leriy, (4337597) 

1 1 * KAMM • SEMRT N 
iOS97] 

2 1 * CONCUTO StVOM* 
CO. Airinterno:(43D«92| 

it* wmtm. "stn-
lonii n. 4 in la minor* op. 
38". Orchestra Berliner 
Mllttrmoniker. (6463131 

2 1 * MIRATTO. (8377810) 
22.55 WISICA CUSSKA 

"Pezzi per clavicemba
lo-. (64905145) 

QUIDASHOWVIEW 
Per r^Qletrare II Vostro 
programme Tv digltare I 
numeri ShewVlew etam-
patl accanto at prooram-
ma che volete regjetra-
re, aul programmatore 
WiowVlaw. Laaclate I'unl-
l* SXmaVIm sul Vostro 
Vldeoregistratore e il pro-
gramma verra automati-
camente reglstrato all'o-
ra indlcata. Par inlorma-
zionl. II "Servizlo client! 
ShowView" al telelono 
02/26 92 18 15 ShowVlex 
e un marchlo della Own-

(C) 
Development Corp. Tuttl l 
dirlttl aono neervatl, 
CANAU SHOWVIEW 
001 - Raiuno; 002 - Rai-
due;003-Raltre,004-Re-
le 4; 005 - Canale S, 006 -
Italia 1; 007- Tmc; 009 -VI-
deomuslc, 011 - Cinque-
stelle; 012 - Odeon, 013 -
Tela+ 1; 015 - Tele+ 3; 
026-Tvltalla 

Radlouno 
Glornali radio: 8.00; 9.00; 10.00; 
11 00; 12 00, 13.00; 14.00; 15.00; 
16.00; 17 00, 18 OO; 19.00, 22.00, 
23.00; 24.00. 7.32 Questlone di 
soldi; 7.42 L'oroscopo; 8.32 Ra
dio anch'io. Lunedl Sport; 10.07 
Telelono aperto; 10.35 Spazfo 
aperto; 11.05 Radlouno muslca, 
11.11 II rotocalco quotidiano; 
11.38 Anteprima Zapping; 12.10 
Che fine hanno ratio; 12.36 La 
pagina scientiflca; 13.30 La no-
atra Repubbtica; 14 11 Casella 

Eostale; 15.11 .Galassia Guten-
erg; 15.38 Nonsoloverde; 16 11 

GR 1 Cultura: Rubrica del llbrl; 
16.32 L'ltalla In dlrstta: 17.13 Co
me vanno gli aflarl; 17.21 L'arte 
dl amare; 17.40 Uomini e ca
mion; 18.12 Totem, minlcronai 
che di fine millennio; 18.32 Ra-
dioHelpt; 19.28 Ascolta, ai fa se
ra; 19.40 Zapping, 20.40 Radiou-
no musica; 20.50 Cinema alia 
Radio- L'lspettore Derrick, 22,03 

Ventl d Europa 22.47 Chicchl dl 
rlao, 23,10 Fattl, misfattl e thril
lers; 0,33 La none del misteri. 

Glornali radio: 6.30; 7.30; 8.30; 
10.30, 12.10; 12.30; 13.30; 15.30; 
16.30, 17.30; 18.30; 19.30; 22.30. 
6.00 II buongiorno di Radlodue; 
7 17 Moment! di pace; 8.06 Fabio 
e Fiamma e la "trave nell'oc-
chio"; 6.50 Cosi e la vita; 9.10 
Golem, idol! e television!; 9.30 II 
rugglto del conlglio; 10.32 Ra-
dioZorro3131; 11.58Mezzogior-
no con Mlna; 12.50 II Buffalmac-
co; ,13.45 Anteprima dl Radio-
duetlme, 14.00 Ring, 14.30 Ra-
dioduetlme, 15,05 Hit Parade. 
Album; 20.00 Masters, 21.00 Pla
net Rock; 22.40 lo dlrel; 24.00 
Stereonotte. 
RacHotre 
Glornali radio: 8.45; 13.45.18.45 
6.00 Ouverture; 7.30 Prima pagi
na. All'interno: 9.00 MattlnoTre; 
9.30 Dletro II tltolo, 10,30 Terza 

pagina: 11.00 II placer* del te
sta; 11.05 Grand! interpretl: 
Quartette Amadeut; 11.45 Pagi-
ne da...; 12.30 Palco reate; 13.25 
Aspetttmlo II caflO; 13,50 Storle 
di musica, 14,15 Lamp) dl prlma-
veraiMOndo Tre; 19.15 Molly-
wood party; 19.45 La nostra Re-
pubblica (Replica); 20.15 Radio-
Ire suite; 20 30 Aprlle '74 e 
757Clnema rubato; 23.43 Radio-
mania: 24.00 Musica classics, 

Glornali radio: 7; 6; 12.15 - Glor
nali radio flash: 7.30, 9, 10, 11, 
18, 17. 6.3Q Buongiorno Italia; 
7,10 Rassegna stamps; 8.10 Ul-
tlmora; 9.05 Praflsao 06; 10,05 
Piazza Grande; 12.10 Tamburi 
dl latta; 14.05 Gulliver; 1510 Li
vingstone; 16,05 Quadernl meri
dian!; 18.05 Pretlsso 08, 18.50 
Tempo pieno, 19.05 Mllano se
ra. 20.05 Una poltrona per due; 
22.00 Effetto none; 2,02 - 6.09 Se-
lezione musicale notturna. 

«I cervelloni» battono 
anche il nuovo «Boom» 
VINCENTE: 

I Mfvellonl (Raiuno, ore 20.54) 7.622.000 

PIAZZATI: 

Strl8Ql«lanotlzia(CanateS, ore 20.54) 6.020.000 
La zlngara (Raiuno, ore 20.42) 5.918.000 
Ooppl080spetto(Raldue, ore 20.56) 4.020.000 
II boom (Canale 5, ore 20.54) 3.653.000 
Luna park (Raiuno, ore 18,36) 3.612.000 

Non e bastato I'ingresso della signorina Simona 
Ventura al poslo della signorina Ambra Angiolini, 

I ne I'apparizlone (in qualche modo >bruciata» dal-
la strombazzatissima comparsa al Numero uno di 

Baudo metcoledl scorso) del signor Adriano Celentano per 
confermare la posizione di rilievo del Boom di Teocoli & 
Onocchi conqulstata al debulto di sabato scorso. Scivola al 
quinto posto, il programma sugli anni Cinquanta, praticamen-
te dopplato dal sollti Cewellonl di Bonolis che prima di lascia-
re mamma Ral consolida la sua posizione di presentatore di 
successo e conlorta nella decisione I dirlgenti Mediaset che 
pur dl averlo tra di loro lo hanno pagalo tutti i miliardi (12? 
22?) di oil si dice in giro. 

Serata Ral, dunque, quella di sabato, che nel prime time 
registra II 60,29* dl share e quaqsi 14 milioni di telespettatori 
suddlvisi tra le tre reti contra il 34.12% e i quasi 8 milioni dalle 
tre reti Medlasot. Al successo del servizio pubblico hanno con
tribute 11 film di Raidue Doppio sospetto e 11 programma dl 
Maurizio Mannonl e Simonetta Martone Ultimo minulo. 

TELESOSNl RAITRE. 1215 
In giro per il villaggio vip degli Intemazionali di tennis. Un 
collegamemo da Roma con Pietrangeli e Lea Pericoli, 
uno da Torino con Piero Chiambretti che dedica alia 
squadra del suo cuore (il Torino appunto) un'ap passio
nate orazione-preghiera. 

NEL REGNO K Q U A N I M A U RAITRE, 20 30 
Alia scoperta dei delfini e della loro «pelle magica» al se-
guito di Robin Williams. Altri «ospiti» del programma a cu
ra di Giorgio Celli: i Nasua, curiosi animali dal muso lungo 
e flessibile e una colonia di grizzly, scovala lungo il confi
ne tra Canada e Alaska. 

M I X E R RAIDUE. 22.00 
Telecamere accese sul mondo della politica: trattative, 
nomine, «falchi» e «colombe», ministri e sottosegretari 
prossimi venturi. Poi un viaggio nella Lega, tra i fan della 
Repubblica di Padania; e un servizio speciale sul caso 
Priebke con testimonianze dei parenti delle vittime delle 
azionidelgerarcaSs. 

STORIE V E R E RAITRE. 22.55 
Cinque uomini, fra i trenta e i quaranta anni, raccontano 
perche una sera hanno sentito Timpulso di telelonare a 
•Sincera amicizia», un programma «aperto» di Radio Po-
polare. Sono i resoconti di altrettanti fallimenti affettivi e 
sulla diflicolta di essere uomini nell'era del post-femmini-
smo. 

MONEY U N E RAITRE. 23.45 
Bisogna proprio morire per Maastricht? Ne discutono il 
professor Mario Monti, commissario dell'Unione Europea 
e Renato Ruggiero, direttore generate del Wto - Organiz-
zazione mondiale del commercio. Con interventi di Fau-
stoBertinotti e dell'economista Alan Friedman. 

C A M M I N L E Q Q E N D O RAIUNO. 0.30 
Vlttorio Gassman procede il viaggio poetico alia scoperta 
del luoghi del nostra paese. A Venezia «incontrera» Gol-
doni, Saba, Ruzzante, Pasollni. La passeggiata si conclu
de con una chiacchlerata con II slndaco della citta Massi
mo Cacciari, nel mitico Hany's Bar. 

Politica, amore e rugby 
nell,«Apnle» di Paolkii 
20.30 A P R I L E 7 4 E S 

la 111111 ft Mletre Silli le aptttactla lutrale I I a cm Mirce Psellil. 
RADIOTRE 

Non mancate a questo appunlamento tealral-radiofonico offerto da 
Radiotre Suite. Scoprirete, s e non I'avele ancora incrociato di persona 
a teatro, un talenlo c o m e Marco Paolini, attore e autore veneto di 
grande passione e altrettanta bravura. Questo Aprile 74 e5 e il suo ter-
zo «Album», raccolta di ricordi, flash, frammenti di storia pubblica e 
privata c h e attraverso il protagonista Nicola e il gruppo dei suoi amici 
ricostmisce in monologhi densi di azione e dl divertimento gesta, illu
sion!, passaggi e educazioni sentimentall dei quarantenni di oggi. Sia-
m o appunlo nel 7 4 , un'estate pien.i di tensioni sociali, vissuta tra i pa-
lemi della maturilA, I primi approcci polilici e le travolgenti partite di 
rugby. In attesadi drventare «grandi»... 

8 30 I M O S T R I 
Mi l l i l Olas Mai, cea tfWarla E M I I M , On Tetunl, Lane I t o n c i Ha-
111 (10531.100 ilHtl. 
Vend .sketch,, cattivissimi, altrettanti affondi nel costume 
molle dell'ltalia del boom. La mostruosita secondo Age e 
Scarpelll, Scola e Maccari, E uno del prototlpi della com
media all'itallena. Rlpetuto, Imitato e riproposto ma mal 
can la stessa cinica Ireschezza 
RAITRE 

15.30 L A C O N T E S S A D I H O N G K O N G 
Hem IT CktrM Oialla. tea MarfN Irarie. SeaMa Una, SMaei Cka-
atla Uia|IKT). inalaiD. 
Ultimo film e unica prova a color! del grande Chaplin. La 
Loren 6 un'entrameuse che sa II fatto suo, capitata per ca
so, in viaggio verso Hong Kong, nella cabina di un diplo
matics millonarlo. Che finira irrimediabilmente innamo-
rato di lei. Chaplin ha un -cameo- come steward del tran-
satlantico. 
RETEOUATTRO 

20.40 MANIACI SENTIMENTALI 
As|li I I Sham lui , C H Mcki Teiaaizl, I t r t i r i De ami , tanntert 
BHVHirU. Italia (IM4|. 05 alwril. 
Equivoci e sentiment! s'intrecciano e si moltlplicano men-
tre si svolge la festa della prima comunione delle due fl-
glle di una giovane coppia un po' In crisi. Qualche battuta 
volgare, un po' dl erotlsmo splcciolo e un rltmo sostenulo, 
da commedia brillante, che lo resero gradlto al grande 
pubblico. 
CANALE 5 

20.40 DOPPIO TAQLIO 
•.till 11 nieim) Miraua*. en 51m Class. Jatl I rMm. Mer CtteH, 
U H | 1 M 5 | . I 0 5 « I « I I . 

Thriller giudlziano ante lltteram con fortl complicazionl 
sentimentall. La Close e un'avvocato che dilende un edl-
tore accusato dell'omlcldio della moglie. E convlnto della 
sua Innocenza e presto se ne Innamora. Ma non tutto va 
come dovrebbe. Scrltto da Joe Eszterhas anni prima "Ba
sic lstinct». 
RETEOUATTRO 

http://tf.IV
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TRIS D'ASSI. Baricco, Sepulveda, Tamarc eccoli li, in testa aila 
zlassifica, i tre campioni del buonismo narrativo di massa-colto 
Dgnuno a diverse titolo, incamano un'idea di pubbiico un po' 
intelligente, sentimentale, impegnato, kitsch: insomma le brave 
persone pulite in cui possiamo sperare per un'Italia migliore. 
Dopodich6,1'ingresso in classifica dell'ultimo Cussler porta il giusto 
correttivo di cinico mercantilismo d'azione che fa tutti sentire piu 
umani. In quanta a Brizzi, avrebbe tutte le carte in regola per rientrare 
nella categoria dei buonissimi buonisti, ma pare che quegli ex-alpini 
delle neoavanguardie 1'abbiano eletto a campione di un ipotetico 
maledettismo. Sara, ma a noi sembra tanto un bravo ragazzo. 

Libri 
E vediamo allora la classifica: 
Alessandro Baricco Seta RIZZO/I hmiaow 
Luis Sepulveda Lafrontlerascomparsa Guando UK\BOOO 
SusannaTamaro Va'dovetiportaIIcuore B&C 1^22000 
ClrveCussler Ondad'urto Longonesi hre330oo 
EnricoBrlzzi JackFrusclante B&C 1^22000 

CATTM DAWERO. II problema e che tanti critici, cui e toccata ia 
disgrazia di guadagnarsi il pane facendo gli italianisti, non praticano 
con particolare attenzione letterature di atari paesi, e men meno si 
interessano alia cosiddetta produzione di genere. Finendo col 
prendere Brizzi e Ammaniti per dei luciferini ottranzisti. Chi volesse 
rimediare potrebbe utilmente applicarsi alia lettura di Slob, 
straordinario romanzo di Rex Miller appena pubblicato da Phoenix 
(p. 208, lire 22.000). Chaingang, un serial killer di quattrocento chili 
reduce dal Vietnam si produce in stragi di commovente efferatezza 
fino al redde rationem finale: stile funzionale al racconto, con bagliori 
e accensioni da «vero» maudit. 

^w.it'ss.TWS'^iresw 

ASIA. Tiziano Terzani e Sandra Petrignani: come cambia un continente 

Le anime felici 
di Ayyappam 

Una donna percorre con una guida, Ayyappam, «l'alle-
gro-dentro» le strade dell'lndia alia ricerca di un nuovo 
significato dell'esistenza, lontana dalle delusioni e dalle 
tristezze del nostra Occidente. Questo il senso del nuo
vo libro di Sandra Petrignani, «Ultima Indian, appena 
pubblicato da Baldini & Castoldi (p. 166, lire 20.000), 
viaggio-reportage tra i luoghi delta cultura e dell'anima, 
fino a Benares, la citta sacra» dei morti e degli addii. 

«Q 

MerWI^HW VlncenzoCottlnetlj 

/ 

ualcuno mi aveva det-
to sbrtgati, altrimenti 
non la troverai piu, sta 
cambiando, diventera 

come ilTeslo del mondo; fa pre
sto, o ti rimarranno solo rovine e 
collanine, paccottiglia; se vai 
adesso, foise fai ancora in tempo 
a vedere I'lndia per I'ultima vol-
ta». Sospinta da queste esortazio-
ni, in lotla contra il tempo, San
dra Petrignani ha ora pubblicato 
da Baldini & Castoldi un intenso 
racconto-ieportage dal titolo Ulti
ma India. La prima buona noti-
zia, per il lettore, e che in effetti 
I'lndia esiste ancora, come cultu
ra estranea all'Occidente, come 
residue ostinato, inassimilato, ri-
luttante. Muovendosi da sola per 

L
e grandl citu siatiche co
me luoghi Wrnali. Bang
kok, la «stis«Ma» che non 
rlconosce m i suoi esseri 

invlslbili, i pit, e<|ove ogni ora 

3ualcuno si ucSde. Singapore, 
ominata da inWti divieti e im-

pegnata In unawnpagnaperfar 
mortre dl farrje.WccJcml, «gli ulti-
ml esseri libertjflla cltta», perchS 
portano guai etialattie. L'Oriente 
dl Tiziano Teftni non« piu «mi-
Sterloso., * tlfcntineJite suicida. 
che segue uniodeilo di sviluppo 
che non ha *lto. Un continente 
che ha deCiS (per manp dei ci-
nesi) dlrrtoernizzare Tillurnina-
slohe del P«la, il palazzo tem
ple del Dafi lama, e al posto 
delle lamp»e di burro ha messo 
il neon cheta ucciso le ombre, il 
mlstero.glW... 

Thailand! a Clna -hrvwrt.dl 
prograw; Malacca aoftoeata 
da w» irmdernrta tenia tade». 
Tenant queeto m Wwo » l» 
itorli*n amort twdlto? 

• No, fesetplicementelastoriadl 
un viaggi, un viaggio certo geo-
Igrallcoft soprattutto interiore. E 
11 lamero di un cinduantenne 
che si ^corge che il, mondo in 
cui vivelon e piacevole e si chie-
de alios dove noi occidental! 
Stiamp^ndando e, soprattutto, 
verso ipve stiamo jortando gli 

1 aitrl in<eme a noi. 8 un tentativo 
di meere in discussions ia mo
derns il punto dl arrivo del 
camrrfio fatto daH'uomo occi
dental: verilicare dove ci ha con-
dottoa nostra osSessione del II-
mite.'ter cui se c'* un dio o un al-
iro u<mo che ci ha posto un con
fine iinnanzi, noi lo dobblamo 
valicireatuttncosti. 
, Prehe, m dj vant'annl fa, ha 
' a&ttodllhwilriAtla? 
C'erwvo ftltra, il diverso; e ai 
mleitempl per un giovane di sini
stra 'altrrjerano Mao e Gandhi, 11 
lorotentrtlvo di organizzare pae
si d immense potenzialita e im-
mensi nobleml secondo formule 
aslaticS. Mi affascinava questa 
sllda <el rifluto dell'Occidente, 
quest*oglla di rclnventare le re-

* golesliali secondo altrlschemi, 
di ualre dal sottosviluppo cer-
candffl una via diversa da quella 
dellajoca cola. Ma e'e la resa al-
favajzata potente di quella cosa 
orrlBe che slamo noi occidenta-
H; cfsllo che noi proponlamo e 
irrastlbile, e nella conquista del 
c o p dell'Asia, la dove abbiamo 

L'Oriente e al neon 
• H U N O CAVAOMOLA 

Dall971corri«pondentedall'/Uladeleettlmenale 
tedeeco«DerSpJageK Tlzlano Terzailleappana 
rtentrato dell'lndia, dove vase a dove * In cocao una 
lungMulma tomata olettorale. Terzani a In Italia par II 
Premlo Bancarella, al quale concorre con II auo «Un 
Indovkw ml dtate. (Longeneel, p. 429, Hre 30.000), 
incite In prima edtzkxw nel 1995, libro che nacque 
grazle alia prolazla dl un vecchlo Indovtno clneee che 
nella prtmavara dal 1976 a Hong Kong gli dine: 
-Attentol Nel 1993 corri un gran riacNo dl mortre. In 
quell'anno non volare. Non volare mal>. E Tlzlano 
Terzani dedee dl affrontaie quella profula In modo 
ajfartlco: •non metterclel contra, ma piegardek E In 
quell'anno gird par quel continente In tram, In nave, HI 

maeehlna, a volte anche a pladl: H Kara raceonta dl 
quelvlagglogeo(rancochetltra>foirnalnunvlagg)o 
Interiore. N •vlaggiare lento- el rivala HifatU uno 
•traoidhiartoetniineritopervKwerOnentelnrnodo 
dhwao, par vedere I tool paaal a popoH (a aa atanl) 
con unoefuerdo piu attento. Tlzlano Terzani dal 1994 
ha dedaa dl vlvan) In India, inaleme aha mogHa Angela 
Stauda.MaiwaMh«liagiadlvara1liM;-Pelledl 
leopardo.(1973)dedlcato alia guarra del Vietnam, 
«lalPhonglUllberazlonedlSalgon.(1976), 
•Holocauat hi Kambodaclw (1981), -La porta 
proHiHa» (1985) aul euo eogglomo ki Cine, 
•Buananotte, elgnor Lenin. (1992), una teeMmonlanze 
mdhattadalcrollodairimparoaovlatlco. 

failito con il colonialismo, la reli-
gione e I'imperialismo, ora stia-
mo vincendo con il consumismoi 
Un'amica Indiana mi ha raccon-
tato dl una -donna sweeper* 
(quelle che possono solo spaz-
zare per terra guadagnandosi 20 
dollar! al mese con cui manten-
gono la famiglia) che si era mes-
sa a risparmiare i soldi per com-
prare coca cola e palatine al fi-
glio piccolo. Cos! mangiavano i 
figli dei signori da cui lavorava, e 
quindi pensava che fossero piu 
nutnenti di quello yogurt e di quel 
latte che hanno tenuto in vita gli 
Indiampersecoli 

L'Atla riachla dl petoere la sua 
Wentlta? 

L'uomo asiatico ha fatto un cam-
mino «dentro» dl se. Penso ai mlei 
amici tibetani, chiusl tia i ghiac-
clal che cercano dentro di se, e 
imparano a trasmettere il pensie-
ro, a sollevarsi forse da terra, a n-
scaldarsi nudl su un ghiacciaio. 
Vedo in quella donna «sweeper» 
che vuole essere come me il peri-
colo che tutto questo patrimonio, 
questa riserva di Altro, venga Gut
tata a mare Penso con orrore ad 
una Clna in giacca e cravatta, una 
Clna che possa perdere la sua di-
versita totale da noi, nel modo di 
scrlvere, nel modo di guardare a 
Dio e alia natura. Non sono un ro-
mantico che vuole la poverta al-
trui per poi goderne nel descn-

verla romanticamente; dico solo 
che ci siamo riempiti la vita di ra-
zionalita, di assoluta fede nella 
scienza e ci siamo dimenticati di 
altn senheri, ci siamo tarpati le ali 
per volare verso altre vette, quelle 
dello spirito, anche quelle della 
irrazionalita. Stiamo andando a 
velocita sfrenata verso mete che 
nessuno ha scelto. mentre ogni 
posto del mondo e una miniera 
Mi e capitato dl sostare in un lso-
lotto sperduto dell'lndonesia e 
sentirmi circondato dal nulla, ma 
poi dopo alcuni giorni cominci a 
grattare e scopn, e apri una fine-
stra non sulla vita di quel posto, 
ma del mondo intero. lncontri un 
vecchietto che e lepltome dell'u-
manita e ricostruisci attraverso il 
colloquio con un uomo che al 
mattino apre il suo negozio la sto-
ria dei cinesi d'oltremare. 

L'Oriente rimane piu saggh) dl 
noi? 

£ una delle poche verita che po-
trei dire, e'e una saggezza in Asia 
che si ntrova ogni giomo Mi e ca
pitato dl camminare di notte per 
la vecchia Delhi dove e'e 1'umani-
ta piu sporca e povera; trovl frotte 
di mendlcanti che, in fila per cin
que, stanno davanti ad enormi 
calderoni in cui nbolle una zup-
pa di ceci. Passi di II, e se ti va, pa-
ghi 200 rupie e dai da mangiare 
alle prime sei file. E allora vedi la 
flla avanzare, molti sono anche 

storpi, ma se guardi i loro volti 
non vedi mai quella tristezza e di-
sperazione che a volte scorgo nei 
giovani europei Da dove viene 
questa serenita' Dalla poverta e 
dalla rassegnazione' Non credo, 
viene da quel viaggio intemo che 
gli onentali hanno scelto per se e 
che noi abbiamo abbandonato 
In questo senso I'Asia ha ancora 
una dose di saggezza in pio, Nel
la tradizione cinese un mandari
ne che veniva mandate dall'im-
peratore a gestire una contea era 
considerato grande se dopo dieci 
anni lasciava la contea come l'a-
veva trovata In questa idea di ne-
gazione del progresso, e'e anche 
della grandezza Perche essere 
angosciati dalla necessita del 
cambiamento'' Sappiamo vera-
mente che cosa pud voler dire 
per un uomo essere costante-
mente circondato dal cambia
mento' Perche 11 mutamento de-
ve essere sempre necessanamen-
te positivo? Quanta piu sicurezza 
e'e nella vita di un vecchio cinese 
o di un giovane fiorentino, come 
lo sono stato io, che usciva dalla 
stessa porta da cui erano usciti 
suo padre e suo nonno e che ha 
visto le stesse cose, gli stessi pa-
lazzi, gli stessi monumenti II mio 
libra e anche un invito a provare 
a mettersi fuon dal tempo 

Perche ha tcelto dl vbere In In
dia? 

Lungo venticinque anni, gradual-
mente, ho visto il mondo orienta
te mutare nella direzione di quel 
mondo occidentale da cui veni-
vo, o forse da cui fuggivo. Ho vi
sto disfarsi il sogno cinese, il so-
gno vietnamita, trasformarsi il 
Sud est asiatico in un grande 
mercato; ho visto I'ondata di ma-
tenalismo occidentale travolgere 
tutto quello che di asiatico avevo 
imparato a conoscere e ad ama-
re Ho scelto di vivere in India (e 
forse mi sono preparato la piu 
grande delusione della mia vita) 
perche penso che di tutte le cul
ture onentali quella indiana sia 
Tunica ad avere ancora dentro di 
se una canca per fare un quadra
te d'onore contro I'omogeneizza-
zione e il matenalismo. Nel no-
vembre dell'anno scorso ho visto 
un'eclisse di luna a Kuru Chetra, 
una localita storica dell'lndia do
ve sono awenute le grandl batta-
glie raccontate nel Mahabharata, 
ero circondato da migliaia e mi-
gliaia di sadhu, uomini che han
no rinunciato a tutto cid che e 
matenale, viaggiano per il paese 
per anni con solo un cencio ad-
dosso e un secchiello per I'ac-
qua Quell'espenenza e stata per 
me una tempesta della mente. 
Ecco I'lndia e forse l'unico paese 
che ha ancora queste cose La sfi-
da che oggi l'attende e questa- o 
nuscira ad assorbire anche que
sta ondata materialista, e a con-
servarla come uno dei tanti strati 
della sua storia (e tra mille anni 
qualcuno scavando trovera uno 
strato pieno di frigoriferi, compu
ter e telefomni) o invece questo 
strato sar* cosi forte da mettere 
radici e schiacciare tutti gli altn. 
In una strada di Delhi un giomo 
incrociai un uomo che cammina-
va con un'espressione di grande 
sorriso. Mia moglie Angela mi dis-
se. «Quello sa senz'altro qualcosa 
che noi non sappiamo» Saremo 
felici, mia moglie ed io, se viven-
do in India riusciremo un giomo 
anche noi a scopnre cl6 che 
quell'uomo gia sapeva. 

migliaia di chilometri, intratte-
nendosi con citladini, santeni, 
contadini o europei trapiantati, la 
scrittrice constata che il consumi-
smo da un late, la mistica di mas-
sa dall'altro, non hanno ancora 
compiuto la loro opera di disso-
luzione. 

L'India e nmasta un paese che 
rifiuta la normalizzazione, riveri-
sce Taberrazione, celebra l'alte-
razione, come si vede nella toc-
cante parabola di un attore con 
undici dita. La reazione dell'os-
servatrice e immediata' «Mi per-
cepisco slavata, ottusa, inade-
guata, mi pento a nome della mia 
razza mtera di non aver coltivato i 
cinque sensi per sviiuppame un 
sesto«. Ma non si pensi che que
sto invito all'acuirsi delle sensa-
zioni implichi un attenuarsi della 
riflessione, Un viaggio in India, 
ormai, e innanzitutto un viaggio 
attraverso i viaggi gia compiuti. 
Sandra Petrignani lo sa molto be
ne (come si vede dalla breve no-
ta bibliografica che chiude il vo
lume), eppure nesce a trasfor-
mare questo carico di sapere in 
un fardello leggero, poiche le ra
re citazioni che intessono il suo 
reportage hanno dawero il senso 
di un vademecum, di un piccolo 
talismano portatile Non sono pe-
si ma piuttosto carrucole, stru-
menti con cui facilitate la gravosa 
meccanica della comprensione. 
Ed ecco allora sfilare qualche ra-
pidissima notazione di Pasolmi, 
Isherwood, Moravia, Manganelli, 
Tabucchi, Michaux e Tamata Si-
mone Weil 

In certo modo, proprio da que-
sti ultimi due si organizza il senso 
della spedizione. Infatti, se il pri-
mo e Tautore della frase che fa da 
occhiello al libro («In India, se 
non pregate, avete sprecato il 
viaggio»), la seconda finisce per 
assumere il ruolo di una guida so-
rorale e segreta «Mi fu chiaro co
me non mai il suo suggerimento: 
bisogna pregare nella convinzio-

ne che dio non esiste. Perche e la 
preghiera che lo rende esistente». 

Ultima India e insomma un te
ste che si interroga sia sulla spiri
tuality di un popolo che crede, 
sia su quella di una civilta che ha 
smesso di credere. Sono pagine 
assorte e appassionate, come 
quella in cui si legge: <Non pud 
un dio farsi carico di esistenze da 
nulla. Siamo noi, le creature, a 
doverci fare carico di un dio». O 
ancora, quando il viaggiatore sus-
sultando scopre Teffigie di un dio 
posata a terra come una suppel-
lettlle. «Questa dotneStlCita, que
sta affabilita del divine, questo 
spirito in cui si inciampa, questa 
terrestre celestialita, e il fascino 
piu forte dell'oriente». Un fascino 
da cui, per certi versi, denva lo 
splendors medesimo dei luoghi. 
•In India succede cid che dovreb-
be succedere sempre e che inve
ce in occidente non capita quasi 
piu' la bellezza ha un rapporto di-
retto con il sacro». Forse per que
sto asorridono gli indiani, sempre. 
E con il loro sorrisi tengono la 
realta a distanza, tengono gli dei 
per se». II sacra, dunque, fronteg-
gia il turista in mille forme: nelle 
vacche che urinano fluviali e in-
congrue sull'asfalto o leccano la 
colla dei mamfesti; nalTagnello 
sacrificale che bela uisperato in 
attesa della morte; nelle teste dei 
cadaveri che, a Benares, vengono 
spaccate in due meta perfette co
me cocomeri. Questo Altro, nelle 
sue manifestazioni animali o ve-
getali, rischia pero di diventare 
insostenibile, tanto da provocare 
nella scrittrice un temporaneo 
mote di fuga e resa:«A Benares le 
mie radici avevano cominciato a 
tirare indietrocome bnglie». 

Sono probabilmente queste le 
parti piu crude e nude del libro. E 
ci6 non tanto perche i capltoli de-
dicati alle conversazioni o agli in-
contri (come quello con Sri Sa-
thya Sai Baba) manchino di uno 
sguardo critjeo. Al contrarlo, San
dra Petrignani e sempre vigile nel 
nconoscere e smascherare Tat-
teggiamento «invasato e tassati-
vo» di tanti piccoli fan dell'esoti-
smo. II fatto, pero, e che in quel 
passi resta qualcosa di inevitabil-
mente consolatorio, del tutto as-
sente, invece, quando Tautrice ri-
nuncia al tentativo di conciliazio-
ne per prendere atto di quanta la 
separa dalla cuitura del subconti-
nente indiano. £ il caso della visi-
ta al tempio di Guruvagur, quan
do disagio e incanto, fastidio e 
euforia, si fondono in una lega fe-
licissima. Ma si pensi anche al de
licate ntratto dell'autista Ayyap
pam Questo autentico «allegro-
dentro», teme un dio morto e ha 
paura di un dio vivo, accetta tutto 
e il contrario di tutto, annuisce 
contmuamente con lo stesso mo-
vimento di certi cani di pezza, ma 
e anche capace di corrucciarsl dl 
colpo nell'ascoltare un'associa-
zione d'idee per lui tioppo libera 
Qui il reportage si arresta, lascia il 
campo al taccuino del narratore, 
e nelle pieghe di questa svelta im-
magine sembra gia fare segno al
ia possibility di un personagglo e 
insieme di una storia, di un rac
conto 



•war 
FINEI 

Un giorno due si debbono lasciare, 
un giorno non vuoi piu capire 1 altro 
ognistradasi blforcaungiomo eognunosenevadasolo 
dichilacolpa' 

Nessunohacolpa fill tempo chetrascorre 
Certe strade s'intersecano nell'immemita 
Ognuno porta l'altro via con se 
qualcosa resta sempre 

Vi hanno sbattuto insieme, un giorno 
nscaldati vt siete, fusi e poi raffreddati 
Eravate a vol stessi rostra figlio Ma si separa adesso 

ognimeta, 
una persona nuova 

Va incontro ognuno al suo poco destino 
La vita e mutamento Ogm 10 cerca un tu 
Ognuno va cercando il suo futuro Es'awia zoppo, 
tratto dal volere, senza ne spiegazione ne saluto 
inunpostolontano 

KURTTUCHOLSKY 
(da Prose epoesie, Guanda, traduzionedi Elisa Ranucci) 

TMM 

A Ellis Island 

D a quanli anni (o magarJ 
decenni?) viviamo in 
un'era di boat people, uo-
mini e donne che prendo-

no le vie incerte del mare in cerca 
dl una vita appena sopportabile? 
Nel penslera che questa partico-
lare fase della (chiamiamola co-
si) cultura conlemporanea sia 
destlnata a prolungarsi e a semi-
nare ancora delle sue speranze e 
del suol lutti la terra in cul vivia
mo non * difficile indivlduame al-
cuni precedent! Uno di questi si 
lega al nome di Ellis Island, detta 
anehe «isola delle lacrjme»i che 
trail 1892 e 111924 lu lappa obbli-
gala per quanti, uomini e donne, 
chledevano air America di diven-
tare da "emigrants •immigratl-
Erano italiani e tedeschi, pol*X 
chi ed ebrel, russi e greci, austna-
ci e ungheresl, francesi e scandi-
navl. Chledevano spesso anche 
un cognbme "nuovo, jfgopur* 
serVtpitee traaualorife del ye&shio,' 
il polaciM »Kowalsky. dtventava 
I'lnglese (Smith* Mac'eranoFor-
che Caudlne da attraversare ri-
spondere a un quasi alluclnante 
questlonario di ben 29 domande 
(•Quantl soldi ha? Dove li tiene? 
Me |i laccla vedere, ecc.»), sotto-
porsl a controlli sanltari meticolo-

si, trattenuti in quella stazione 
•purgatonale. per giorni o setti-
mane intere lasciandovi ognuno 
le tracce della sua precana pre-
senza. un po' come in una Au
schwitz alia rovescia, ultima tap-
pa di un cammino verso la spe-
ranza anziche verso la morte Ne-
gli anni della grande immigrazio-
ne sollanlo una modesta mino-
ranza venrvano respinti, ma di II 
ppi cbminciava la lotta per il pa
ne df ogni giorno Ellis Island ven-
ne-chiuso nel 1954 e nel 1976 
(bicentenano dell'indipendenza 
americana) riaperto come mu-
segffra il 1978 e il 1980 passava 
per quella «selva» di ncordi un 
viaggiatore d'eccezione George 
Perec, ancor glovane ebreo di on-
gine russa, uno dei maggion scrit-
torl di Francia Insieme al suo 
amico Robert Bober doveva rea-
lizzare un do£umentariosu Ellis 

so: aalla prima rele della tv fran, 
cese J ) H f t e M f a fatica Perec 1*. 
scio comunque un mirabile «sot-
toprodottoi, tra il verso e la prosa, 
che e adesso un piccolo libra 
ugclto presso Archinto, a cura di 
Mirja Sebregondi, S'intitola Ellis 
Island Stone di eimaa e di spe-

mm 
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La scuola dei giapponisti e .'universita dei poeti 
ANTONIO FA(T( 

N
el pnmi due fascicoli di 
Mondo naif, la mimserie 
menslle Che 1̂  Edizfohi 
Star Comics propongpno 

a| tettori nei mesi dl manSo, apn-
le, maggio, II fumetto, Inteso co
me mass medium, offre final-
mente un Mice 'itomo agli anni 
della rlcecca, della sperimenta-
zlone, della libera esptorazione 
tra flnzloni e fantasie, tra segni e 
sognl II riferimento essenziale, 
per Vanna Vinci, Otto Gabos, Di
vide Toffolo, Johnny Santabarba-
ra, Andrea Accardl, owero per gli 
autori delle tavole, e dato dai 
manga glapponesi SI tratia, anzi, 
In pnmo luogo, di un autennco 
esercizio dl lettura che, rigorosa-
mente e creativamente, si com-
pie, sopraturtto, cercando sia di 
ritrovare le costanti slllisliche me-
gllo rlferlblll ai manga, sia di ri-
condurle entro I'amblto di una 
nostra mollo codificala tradizio-
ne, Accade cosl che I'iderrtita dei 
manga appaia perfioo plQ chrara 
ed evidenle qui, nelle tavole dl 
questi coltl e insinuanti nscrittorl 
e rielaboraton e non, piuttosto, in 
quelle dei maestn del cartoon 
giapponese Si comprende bene, 
per esemplo, come I manga siano 
un composite Incroclo di ele
ment! che*l pongono tra ioro m 
profonda contraddlzione e( tutta-
via, sanno poi ntrovare una salda 

ricomposizione unitaria Ci sono 
nel manga, addinttura elementi 
regressrvi, nel senso di un ritomo 
alio schizzo, al rapido tratteggio, 
alia definizione volutamente ap 
prossimativa, a una felice im-
pronia artigiana che sa di penm-
no di china, di fogli lietamente 
nempiti tra abbozzi stuzzicanti e 
incompiutezze sapienti 

11 centenano della nascita del 
fumetto sta trascorrendo tra feste, 
brindisi, felicitaziom, spumante 
(di qualita modesta) auguri 
(scaramanuci, date le condizioni 
di salute del medium) insomma 
come un veto compleanno in 
una villotta di campagna, molto, 
molto provinciate 

Vttmwmrta 
Si poteva profittare del genetlia-

co per studiarlo un poco, 11 vecchio 
bastardo, lo si fa perfino, a cura dei 
capl dei quartleri in fregola di voti 
con i vecchi autentici, esibiti come 
blasoni di una perentona soprawi-
venza Eforseallora si poteva inda 
gare su un aspetto poco conosciu-
to ebbene il fumetto e nato pro-
pno «giapponista», o meglio, pro-
vn i e da una speclale costola del 
«giapponismo» Dagli albi piem di 
schizzi, fatti en plein air, degli im
pressionist!, con uomini, donne, 
opera!, fiaccherai, soldati nasce 
(anche) il fumetto pero a quegli 

albi dovettero congiungersi le 
stampe glapponesi, ugualmenle ri 
colme di vita narrata, ma addinttu
ra proto-fumettistlche per via degli 
scorci, dei 'agli, degli angoli di vi-
suale, delle prospettive Penso, per 
una incontrollabile associazione 
vnsiva, alle pnme tavole dell'Uomo 
Mascherato di Ray Moore, e ntrovo 
il penmno impressionista e la rapi-
da, insinuante strategia visiva dei 
manga 

Le stone di Mondo Naif sono 
ambientate a Bologna, e IO le ho 
lette e guardate menlre avevo ben 
vivo il ncordo dl un'altra Bologna 
quella sciaguratamente stucchevo-
le e poveramente cartohnesca del 
Jack Frusciante hlmico Posso dire 
che la Bologna di Mondo Naif non 
e solo raffigurata mostrata, citata, 
stuzzicata ma e addinttura nco-
struita per poterla raccontare dav-
vero Sono trascorsi diciannove an
ni da quella gelida pnmavera in cui 
Andrea Pazienza mostro la Bolo 
gna amata, odiata, densa, compre 
sa disprezzata, adorata di uno stu< 
dente del Dams che portava solto 
portici il senso della propna in-
quietudlne geniale Questa altra 
Bologna di Mondo Afai/e sapiente 
mente costrulta su frammenti, 
brandelli, tracce, pezzetti L antica 
sorniona, sfuggente citta («per co 
noscere un bolognese ci vuole un 
anno e un mese«)i resiste bene a 
questo assalto pieno dl vibrazioni 
tanto vanate Ai glovani raffigurato-

n che, con mgenua astuzia caltu-
ranotetti comignoli colonne tor-
n, chiese, ma anche il Iceo «Righi» 
e la penfena la Beverara e le pic-
cole ignote strade fuon porta, la cit
ta sembra concedersi con ammic-
cante parsimonia Propnocriiaren-
do, intanto che augura j(e io mi 
umsco a lei nell'auguno) una lun-
ga soprawivenza a Mondo Naif Sa 
di avere infimti giardim segreti, e 
strani cortili, e cantine allusive e 
abbami alia Sue, e palazzi e bar e 
alben da offnre ai Ioro segni tenen, 
nuovi freschi, mai banah 

CNalogo in cltUk 
Sono mdotto a scnvere di un 

dialogo tra la citta e questi suoi 
speciali abitaton, anche da due ac 
cadimenti di cui sono stato testi-
mone Ho partecipato alia presen-
tazione dl un volume sulla stona di 
una entita che vuol sfuggire agli 
stonci la goliardia La citta che 
possiede il piu antico ateneo del 
mortdo ha visto passare tante ge-
neraziom di glovani sotto i suoi 
portici Non so ancora se sia dawe 
ro possibile raccontare la stona di 
questo lungo e strano rapporto 
ma la formula per ora, mi sembra 
quella adottata in Mondo Naif, che 
consente di utilizzare la cronaca e 
il sogno la minuziosita realistica e 
la fuga fantastica Poi un giorno ho 
pensato di accompagnare gli stu-
denti del mio corso in una visita 
guidata alia mostra del pittore An 

imuaniwveri 
(tram) 
oltttrwnzltta 
tramqullllU 
trwntrwn 
trimuimanza 
tramehant 

chf andrebbe sempre e solo sul vecchio tram 
quella certa tranqullllta che danno i tram 
iltran Iran del tranviere 
II migrare di tram in tram con la propria giovenca 
chl e perentorio sul tram 
il lasciar passare una Seat da parte dl un tram che 
avrebbe la precedenza 

'NOT" 
Poesia 95 il secondo annuano di 
poesia edito da Castelvecchi, a 
cura di Giorgio Manacorda verra 
presentato questa sera (ore 21) a 
Roma al teatro Colosseo di via 
Capo d Africa 5 Ne discuteranno 
con 11 curatore Alfonso Berardmel-
II e Alberto Abruzzese Saranno 

presenti anche alcuni dei collate 
ratori dell annuano come Roberto 
Deidier Massimo Onofn Renzo 
Pans e Walter Sill Poesia 95 pren-
de in esame in duecento pagine la 
stagione poetica italiana con una 
appendice dedicata ai poeti ing-
flesi e tedeschi 

La bambola zingara 
STtFANOVELOTTI 

iu che la designazione di 
uno stato d ammo ^ pa D 

• ^ rola «nostalgia» assimilata 
* dal greco e il congela-
mento lessicale di una piccola 
stona che si svolge nel tempo 
c era una volta un luogo dove ci 
si sentiva a casa propria Un gior
no scopnamo di averl6 abbanHb 
nato e ora vorremmo farvi ntot-
no (nostosj Ma in quanto abbia 
mo scoperto di averlo abbando 
nato il luogo non e piO raggiungi 
bile Da allora si vive nella nostal
gia, nel dolore (algia come m 
«nevralgla») di un desideno per-
manente e della permanente im-
possibilitadisoddisfarlo \ 

In quella parola sembra essere 
racchiusa una stona che ngiarda 
solo popojrstanziali Quale rhor-
no sarebbe infatti desiderabile 
per un'esistenza nomade' Eppu-
re una zingara poeta e cantaite 
non ha cantato e scntto d atro 
La nostalgia fa ancora da pafro 
na, ma il dolore si nvolge ora ilia 
perdlta del nomadismo e I eslio 
si identifica con la fissita di uia 
dimora quale che sia Lavitasiila 
strada, lungo drom e finta 
(> l'acqua non si volta a guarqi-
re / Scorre, si allontana / do\e 
non ci sono occhi per vederla / 
lacquacheerra») i 

II nome di questa grande zirt 
gara npudiata dal suo popolo c, 

quanto le e stato consentito tra4 
generosita e segreti linguistici. 
strategicamente custocliti) anno • 
tando osbervazioni e stone con 
sultando archivi nmasti sepolti 
durante i regimi comunisti e ora 
occultati dai nuow governi La 
prima ipotesi dell autnce emerge 
verso la fine del libra in un capi-
tolo dedicate al porraimos 1 olo 
causto zingara e che letteral 
mente significa idivorare» (divo-
rah dai nazistl divorati una se 
conda volta dall oblio delle Ioro 
perseciziom) I ipotesi era che gli 
zingan sarebbero «i nuovi ebrei 
dellEuropa dell Est Sparsi in 
grandi quantita per il mondo (ce 
ne sono 12 milioni) e prime vitti 
me delle democrazie nascenti (il 
capitolo sulle persecu'ioni post 
comuniste in Romania e Polonia 
e ternficante) gli zingan sembra-
vano fungere da capro espiator.o 
ideale specie per quella parte 
delle popolaziom dei paesi ex-
comunisti che non aveva avuto 
occasione di sfogare direttamen 
te sui propn aguzzini la violenza 
subita negli ultimi decenni L m-
dagine I ha portata a correggere 
questa idea igli zingan non sono 
l nuovi ebrei come gli ebrei, sono 
capn espiaton antichi Gli ebrei 
hanno awelenato i pozzi gli ziri 
gan hanno portato la peste > 

L ipotesi piu accreditata sull 

dimenticata dagli altn (i gadji i 5g!f,e *&* ? l nS a r l ' ' ' a proyenire 
non-Rom) era Bronislawa Wajs 5 a " , n d , a ' tmciaggt di queSto ul-
nota tra la sua gente col nomê  di * l\m° tl"'nquennio ( e l Mia ha 
«Papusza», bambola U sua sto d a t o '' s ,uo contribute) 1 assimi-
na apre lo splendido libra di una 
giovane amencana Isabel Fonse-
ca pubblicato negli Stati Umti da 
Knopf col titolo di Bury Me Stan 
ding The Gypsies and their Jour 
ney, pp 322 $ 25 («Bury me stan
ding », «Seppelliscimi in piedi 
Sono stato in ginocchio tutta la vi
ta* recita un proberbio c(roma») 
Negli anni Vend, in Polonia Pa-
pusza era un adolescente A 
quindici annm racconta Fonseca 

lazione forzata del comunisti io 
^termmio nazista si mscnvono 
litti in una lunga tradizione Ne! 
H45 il pnncipe vlad Dracula cat-
4W) in Bulgaria dodicimila perso-
rf «he somigliavano a egiziani > 
l^iorto con se in patna e le fece 
sqiave Gli zingan verranno ven-
du come animah fmo a Ottocen-
te titrate 

Sa queste sono memorle no 
strePer un popolo nomade, po
co Heressato alia parola scntta 

co suo mirabile tile secco, fr^-, le or«n, non^onooonsegnate a 
dato sulla carjcellaz*nejji. spie* m e m c o W u o p a s s a t o

s
a S s < ! ) l u . 

•gaziom ,imp«ssit>«[0 sMpfir/Jue, a to mi c o e-fondante, ma (dentin, 
«fu data In moglie a un vecchio e, t, e a te ,c», r»taoghi'calpestah dal-
nvento arpista Dionizy Wais Fu n0r,ni <$eraton Sparsftra popoh 
un buon matnmonio e Papusza 
era molto infelice Non ebbe figli 
Cominci6acantare» 

Quando le spiegaziom sono 
possibih e necessane per6 Fon 
seca non e avara Ha trascorso dl 
versi penodi di tempo, dopo la 
caduta del muro di Berlino ne! 
I Europa dell Est, in Albania e in 
Slovacchia, nella ex-Jugoslavia, 
in Romania, Bulgaria e Polonia 
spesso vivendo «ospite» in quar 
tien o accampamenti di tnbu zin-
gare imparandone la lingua (per 

che si sljanano per ragiom «etni-
che», aglljmjan le propne ongini 
restano xidlferenti e ignote 
Questo «iortsapere» lpotizza 
Fonseca, e'one ci6 che li distin 
gue da ognultp popolo «Senon 
sai due da dae vieni, non sei 
nessuno, e n&suno pu6 dirti 
nienten Astuzapdisseica o ulti
ma paradossaleinea di reslsten 
za' Rendersi nn identificabili 
per salvare uno *accio di liber-
ta' Nicodemismojnconsapevole 
o resa all anonims>' 

tomo Saliola, dal titolo Come se 
I'mfanzia non Hnisse mm ospitata 
nell ex carcere di San Giovanni in 
Monte splendidamente restaurato 
e pronto a ospitare vane compo
nent! umversitane Caprvo, cammi-
nando con i miei studenti lungo un 
itinerano calcolatamente bizzoso e 
intemperante, da me voluto per-
che vedessimo insieme certi luoghi 
e non altn, quanto sarebbe neces-
sano compiere queste esploraziom 
come prolungamenti inevitabili di 
certe lezioni Ho appena letto un 
belhssimo articolo di Umberto Ga 
limberti che chiede che si creino 
insegnanti poeti lo per la vergo-
gnosa inamovibilita del docenti 
nelle universita italiane (e in Bul-
gana come va'), sono costretto a 
spendere i miei giomi entro un cor
so di laurea dove si vogliono creare 
ragionien anzi ragiomeretti Epro-
pno da Mondo Naif mi sembra ve
nire laggraziato e owiamente 
poetico, suggenmento che tende a 
una ncomposizione La citta re 
spinse Pazienza e i giovam come 
lui amvarono i blindati dei carabi-
nien allora come energico benve-
nuto e Francesco Lorusso non vi 
de il maresciallo Rocca, pnma di 
monre per una fucilata 

Quale sara il nostro posto nella 
globalizzazione7 domanda giusta-
mente con una sene di articoli, la 
nvista (preziosissima) Intemazio 
nale Ebbene io penso piu a Mon 
do Naif che all universita dei ragio 
meri Tutto, mapropnotuttoilmer 
chandising di Pocahontas portava 
la scntta Made in China mentre 
pensiamo a Walt che si gusta que
sto paradosso lui I amico del no
stro Benito penso al laboratono di 
idee a cui dobbiamo dar vita se vo-
gliamo soprawivere Chi mette al 
bando il dialogo prolongate con i 
giovam, chi stnnge le proposte di-
dattiche in formulette chi ignora 
quail dintti abbiano la fantasia e 
I immaginazione prepara la Bo
snia di Bossi Cioe Mondo Cane, 
non Mondo Naif 
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Una vita senza padrone 
mungelktoepwzo4enteabttacolo 
eOttefiaMOdOlCBrCOrOCllOnOdl 
Temuco, dove flri) ki iMlantonto 
pwcMuntwwnto(HcMtMl i«w 
opkitono PM potato copjate • lul 
HWI IMMn A IMraWp LUM 
MpMvttf • eoptavMiaM 

onto o ricMdando parola per parola 
romanzl d'awenture • fluid che 
nonslsarebbemaloccupatodi 
cittkaletterarla.Eppureeuna 
gtola pratlcarla par tegnalare al 
leitortojuestolHMadanonpeidoio. 
SmwsceMeutoblograflchedliHi 
fierr atom da noi niolto arnato, 

autow dl libit dl suceesso, come .11 
vecchk) che leggeva romanzl 
d'amore- • «ll mondo alia dm dal 
mondo», tonospaizonl dl una vita 
appaaalonantovtiurtaflno 
aH'urUmo ratplro, dove ancha I due 
ami a mazzo nelle celle deila 
dlttatura d) Pinochet aonn solo un 
•mcldenta osceno» au cui sarsbba 
tvHentekwIstere. «La*tfadaha 
dua astrami a a antnmM qualcuno 
ml aspetta- dlea una canzone 
cllena. All'bilzto dal vlagglo 
descrtttoki-Lafronttani 

scomparsa- c'e II nonno anarchlco 
di Sepulveda, che k> educa 
all'utepla prima gonflandolo dl 
gasaose afflncM ptecl contro la 
chiasee pal dandogll da toggam 
aplcl romanzl sovtottch E alia Una 
c'e II fratello dl quel nonno 
amlgranta, rttravato In un paaalno 
andaluao, tia ulM a geranl: rteerca 
delle redid ma anche ' 
appartenanzaal mondo kitaso 
coma liberta (.una a dl dava al 
sente meglto-). In mazzo c'e un 
hitrico dl casl cha lo vodono 

sfuggire alia ferrea dleta Imposta 
dal fllodnesi durante un 
csmpeggk) politico dl glovanl dl 
sinistra almulando un'epidemla dl 
paste oppure sottrarsl alia trame dl 
una noblle maligna eciudorlana 
cha, con la acuta dl (argil redlgere 
n mamorla dl un vacctdo 
cohmnallo, la preptra alia maze 
con I'uWma dlscendente dtella, o 
ancora kisegnare a svogllatiflglldl 
papa a accompagnara al cinema la 
donnkie dl un bordello, che da sole 
nonvengonoammesse. 

Commovente e I'addlo al padre, 
che dietro un vetro scharmato 
dell'aeroporto dl Santiago saluta 
cot pugno alzato llflgllo espulso 
dal paeae, perche lul lo ricordi cos). 
Sepulveda racconta la propria 
traversle con Ironla e leggerezze, 
senza ombra ne dl vrtUmhuno ne dl 
autoesaltazlone, ma anche con II 
rlgore delta dlgnrta, sul fllo dl un 
patto coraggloso con at staaao: 
non si manca alia parola data, non 
si deludono gll amlcl, non si 
perdonano I torturatori, non si 

matte nei libri quel che non e 
passatosulla peile e nell'anlma, 
non si abbaasa II pugno, non si 
consof^Mil proprio tempos 
nassun padrone. 

DDamloManera 
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W;&Z 
COMICHE. Le nuove frontiere nei tempi duri di una editoria in cerca di suceesso 

La sfida di Nico: 
anche i sard ridono 

Q 
cioeTm 

uanti comici sardi conoscele? Se siete 
preparati (e non stele sardi) al massi-
mo vi verranno in menteBenito Urgu e 
Pierfrancesco Loche. II resto e Nico, 

una finzione diatetlale e fantastica nata 
nella fuclna di Mai dim sole diventata ora an
che letteratura. Autori: Aldo Giovanni e Gia-
como, II trio comico che, dal cabaret Zelig al
ia tv, ha malurato una unazionalitan di |in-
guagglo del tutto straordinaria. Ora che si par-
la lanto di separatezze e secession!, la loro si 
potrebbe definire una proya estrema di tra-
slormismo unitario. Due iombardi (Giovanni 
Storti e Glacomo Porefli) piO un siciliano (Al
do Bagllo) si sono messi insieme per inventa-
re un solo sardo: Nico, appunto, al quale tutti 
gll altri personaggi (anno solo da sfondo. E il 
libra (Nico e isuoi fmtellt, Baldlni & Castoldi) 
Viene ora ultimo a dimostrare tutta I'intenzio-
nalltadlunoperazloneche non si fafaticaa 
definire cuiturale. 

Gino e Mlchele, In coda al testo, racconla-
no di essere stati gll scopritori quasi involon-
tarl (e addlrittura recalcitrant!) dei be comici, 
e dl averll messi in contatto con Paolo Rossi 
(per Su to teste) per awiarli, dopo I'esperien-
za di Cielilo Undo, a quellacollocazione den-
tro Mai dire gol che e stata la piu congeniale 
alia loro vena surreale e corporea. Qui sono 
dlventati liberamente acrobatl bulgarl, tema 
arbitrate, anlrnalt Innatnorati e perfino sardi 
Dopo I'esperienza di appena qualche vacan-
za nell'isola, cosl, tra cielo e mare, devono 
aver caplto qualcosa. che a noi sardi forse, 
guardandoci da dentro, sfuggiva. E cioe, oltre 
alia sonorlla di una lingua che hanno saputo 
imitare senza dire neanche una parola giusta, 
anche qualcosa dell'anima locale, del rap-
porto prlmigenio con la natura. 

Ma come hanno fatto a scrivere in tre? Se 
gia appare misterioso II processo letterario a 
due, risulta addirittura inimagginabile una 
scrittura a set mart, Nico (Giovanni Storti) la 

spiega cosl' «L'imput 
all'inizio lo abbiamo 
avuto da Gino e Mi-
chele. Poi ci siamo 
messi a un tavolo e 
abbiamo tirato fuori 
tutte le nostre stone 
semivere che ci era-
no successe da pic-
coli, ma leggermente 
storpiale ed esagera-
te con I'aggiunta di 
cose tutte inventate. 
Io facevo un po' da 

supervisore, ma non ci piaceva riscrivere sol-
tanto le scenette trasmesse in tv. Abbiamo vo-
luto inventare dei piccoli racconti nei quali ri-
ferimenti veri alia Sardegna non ce ne sono, 
visto che culturalmente ne sappiamo ben po-
co e non volevamo dire stupidate. Amici sardi 
ne abbiamo e a loro piaceva questa formula 
tutta finta. Si divertivano molto anche alia no
stra invenzione di vocaboli, che si moltiplica-
no all'infinito, cambiando con le variazioni 
atmosferiche, perche a noi sembrava, senten-
do parlare in sardo, che ogni volta usassero 
parole diverse". 

Un raccontino vero, scritto piO o meno in 
lingua campidanese (Sa mamma e sa nVfa), 
veramente c'e ed e quasi piu efferato di quelli 
inventati da due Iombardi e un siciliano. Una 
teoria irresistibile di episodi biografici, dalla 
gita scolastica, alle numerose sagre paesane 
che finiscono tutte a icazzotti che si spreca-
no>, alle dtvinita sarde, la matematica sarda, 
la politica sarda, la grammatica e la sintassi 
sarde, per culminate nella creazione cultura-
le piu impegnativa e complessa: la Storia del-
la filosofia sarda, che chiude degnamente I'o-
pera. 

Alle origini del pensiero sardo c!e dunque il 
maestro Tapitemi, secondo il quale la rapa e 
il principio di tutte le cose. Pe r sego to t e^ i t 
moltl grand! uomini, Tapiterru replicava alle 
accuse di cui era fatto oggetto: «Teste di rapa 
siete e teste di rapa ritornerete». Mentre il suo 
successore Parmenideiu incappo in una sorte 
ancora piu infelice. "Mori a trentetre anni, 
mangiando una sedia convinto che fosse una 
rapa». Piu elaborate il pensiero di Erapitag-
ghiu, sostenitore deila teoria del mutamento, 
seconda la quale «non si pud mangiare per 
due volte la stessa rapa». Mori strangolato da 
un barista al quale aveva chiesto per 27 volte 
di cambiargli I'aperitivo -perche non era piO 
quello di prima*. Vittima del progresso uma-
no, anzi del pensiero sardo. AkJo Qtovarnl • Glacomo con Marina Matslronl 

Nondresta 
Attori escrittori, dalla to 

e dalle biblioteche, Covatta e Teocoli, 
Veronesie Scarpa, tanti scoprono 
la via delta risata o del sorriso, 
alatni con fortuna vispieghiamo perche 

T
eo Teocoli, Giobbe Covat-
tq, Corrado Guzzanti, co
mici tv dlventati scrittori 
best-seller. Letteratura 

•non ci resta che riderei? Ancora. 
Culicchla, Brizai, Veronesi, Balle-
slra, Campo, Covito, fin all'esor-
dtenle Tizlano Scarpa, scrittori e 
scrittrici che usanoyolentieri il re-
gistro comico. La fendenza forte 
deila letterarieta delle ultimo sta-
gionl? Proprio questa; il comico. 
Lo sostengono, oltre che le vendi-
te esponenziali del libri di roman-
zieri veri e di comici prestati alia 
scrittura, anche studlosi come il 
professor Vrttorlo Spinazzola 
che dedicherall prossimo nume-
ra di Tirature alle varie forme, 
non solo letterarie, dl comlcita e 
umorismo, 

«l motivi dl questa fortuna? Cer-
tamente c'e un deslderio sempre 
piu forte dl tornare a una narrati-
vlta godlbile leggibile, a un lln-
guaggio comunicatlvo che non 
respinga il lettore» spiega Spinaz
zola che, rispetto a questa ondata 
di comlcita formula anche un'al-
tra ipotesl, «La crisi generalizzata 
delle Ideologic totallzzanti ha la-
sciato un vuoto dolotoso. Molti 
autori sono cresciuti come fusti-
galori dell'ordlne costltulto. II 
problema e che la ridfcolizzazlo-

ne e diventata un modo per raf-
forzare la propna identita debole. 
La satira di sinistra molto aggres-
siva denuncia la sua insicurezza. 
Non essendoci un modello alter-
nativo ci si vendica di questa 
mancanza ridicolizzando quello 
attuale>. 

Tra le case editrici specializza-
te nella pubblicazione di libri di 
comici e scrittori umonstici, quel
le che hanno maggiormente ca-
valcato il fenomeno negli ultimi 
anni sono state Baldini & Castoldi 
c Comix. Ancora poche per Spi
nazzola che vede in questa ritro-
sia degli editor! a puntare su quel 
che fa ridere «un pregiudizio del-
la inlellettualita ufficiale». 

Ma andiamo con ordine In 
principio fu De Crescenzo, II So-
crate partenopeo, anche lui as-
sunto a gloria letteraria dai salotti 
tv, allora e'era Arbore al posto di 
Costanzo. Era la fine degli anni 
settanta e tra I prim! titoli deila 
collana Bum deila Mondadon 
e'erano autori come Stefano Ben-
nl con il suo Bar sport (oggi ripro-
posto nei Miti appunto), best-sel-
ler come Cos! parld Bellavista, 
padre spirituale del Covatta di Pa
rola di Giobbe, il Villaggio dei van 
Famozzi, Una coliana la Bum, 
che, dopo aver pubblicato Frutte-

ro & Lucentim La preoalenza del 
crelino (60.000 copie) ma anche 
il Bergonzoni di Le balene reslino 
sedate (50.000 copie), oggi ha 
suceesso soprattutto con gli stu-
pidari e libri di battute e barzellet-
te E qui non serve chiamarsi 
Greggio, D'Agostino, SaM, la-
chetti (percitare solo alcuni degli 
autori-personaggi tv di questa 
scudena). Sconosciuto era infatti 
Antonio Di Stefano, autore dei 
due stupidari medici che hanno 
superato, in totale le duecentomi-
la copie. Sconosciuto era Davide 
Rota che con il suo Curs de turn-
bard per terun ha superato le ses-
santamila copie. Si tratta di casi, 
insomma, come quello dei vade-
mecum La shga se la conosci la 
eviti e Sfiga II No problem di au
tori come Giglioli, Silenzio e Te
sta, o di altri best seller annuncia-
ti come l'antologia dei titoli pifl 
assurdi comparsi sui giomah di 
Maurizio Donelli (uscita prevista 
in settembre con prefazione di 
Walter Veltrom) dove conta so
prattutto una cosa: far ridere 

Altro capitolo fondamentale 
deila storia deii'editoria comica, 
l'ha scntto, quattro anni fa, la ca-
sa editrice Baldini & Castoldi, 
creata da Alaaaandro Dalai tra-
sfuga da Einaudi assieme alio zio 
Oreste Del Buono, dopo il sucees
so di Anche le formiche nei loro 
piccolo s'incazzano di Gino & Mi-
chele. «La nostra idea di comlcita 
e un'idea militante, diversa dalla 
comlcita Drive ln» afferma Ales-
sandro Dalai citando come 
esempio Paolo Rossi Come ne-
gare, peio, che la fortuna dei libri 
dl Corrado Guzzanti, Antonio Al-
banese, Gino & Michele, Claudio 
Bisio, sia dovuto interamente alia 
popolarita conquistata da quest! 

A n C h t t U l i a tf"M» BaWmACaetoMleComUsoiiol 
. T M • " " * • " pluattMlnquestofrangentenel 

alia dllbbllcKa cemr»odeiredltorlacomlca. 
•aitca | » i n n i i f i H i tminwarfhiatoHllliiodlAldo 

(perschano, n^^i** 
posslbilmente) SKSî oT.ffie l̂Ud, 

rlvelazlone dl quests uWme 
staglorrftelevlslv^grazleBMalofopart^paiJorwa.Maldlregol., 
mvntorl dl personaggi celebrl corns Tatazd, Mister Flanagan, Rolando, 
Johnny QtoWHK,g« acrobatl Tlram)'s.«Hbio si lrrWc»la.Nlcoelsuol 
fmtelll> (p. 124, Ore 18.000). M poco precedente •Prima comunella, poi 
comur4smo.Romsruodlfonruukine>(p.l72,lHelb\0M)dlClaiMllo 
Blslo.Romaru»dagllevldentlrllemnemlpotltkilqiiellodlOlno& 
.HPl»iieUdelBaiiscla.(p.l56,llrel».000).Comtaannum:lalnvece 
I'usdU de -La legge del bar a ettre cornier*, (p.140, Die 18.000), 
raccolta dl acrltll comici dl Francesco Oucdnl, cantautore e narratore 
sperlmentato (vedl I suol romanzl •Cronlche epafamcho e -Vacca d'un 
came.,pubbllcrtdaFeltiliiel8).llllbrodl0iicclnlsaralllustratoda 
dltegnl dl Allan, Angeee, Bonvl, CavazzaN, GJuNano, Andrea Pazleraa, 
Perim.mquestomeseContUejinumMaaiKhelapiibblteazlonedH 
•rtianiuriedl esoterlsmo vlrtuale-, •Seasanta sette- (p.144, Ike 15.000), dl 
Enzo Costa, genovese al suo primo Nbro. e •PubUlclta magari- (p.l60,llre 
20.000), guMa comica al segretldeUs pubbNclta. 

personaggi in tv? «E chi lo nega -
dice Dalai - Si tratta di eroi dei ra-
gazzi. Personaggi di suceesso che 
certamente noi abbiamo avuto il 
mento di valonzzare nei momen
ta in cui sono esplosi. Ma perche 
non lo ha fatto qualcun altro?» si 
domanda il patron di Baldini che 
nfiuta I'etichetta di editore di soli 
comici e sciorina i dati deila sua 
casa editrice che all'inizio basava 
l'80% del suo fatturato sulla ven-
dita dl questi libri e che ora e sce-
saal30ai. 

Per Spinazzola il suceesso dei 
comici tv come autori dei libri e 
per il fatto che viene portata nella 
pagina scntta una .narrativa di 
personaggi*. In ogni caso falsi o 
veri che siano come scrittori (cer
tamente i testi di Bergonzoni so

no piil indipendenti dall'effetto 
tv-personaggio rispetto a quelli di 
Teocoli) questi autori costano 
moltissimo. Cosi per un Covatta 
passato da Spagnol a Dalai (coi 
suoi libri ha superato il milione di 
copie), owero da Salani a Baldi
ni si parla di un assegno a nove 
zeri Come rven Follet O, per re-
stare a casa nostra, come Eco, 
FallacieTamaro 

Tamaro, (autrice Baldini) con-
slderata la testimonial piu impor-
tante deila letteratura da piange-
re e che mvece ha portato acqua 
- suo malgrado - al mulino deila 
letteratura da ridere Un caso, il 
suo, che rappresenta proprio il 
culmine del ravesciamento di 
Va'douettpoilailcuorem Va'do-

ve ti porta il clito (il libro di Co
mix di Daniele Luttazzi, parodia 
del romanzo rivelazione degli ul
timi anni), di piangere in ridere, 
con i due editon che piO hanno' 
lavorato in questi due anni sul 
versante del comico a incrociare 
le spade. «l nostri libri nascono 
come libn scritti da buoni autori 
che noi cerchiamo e non dalla 
popolarita di un personaggio tv -
dice Bappe Cottafavl di Comix, 
casa editrice nata con il boom 
delle millelire e che tra i suoi suc-
cessi conta libri come Nutella-nu-
tellae (ex millelire) e di Nutella 2 
la vendetta di Riccardo Cassini, 
Sesso con Luttazzi, Guida al ma-
tnmomo di Fabio Fazio. Attenzio-
ne, perd, ci fa notare Cottafavi. 
PerchS nei catalogo Comix tro-
viamo anche testi come L 'enciclo-
pedia del comico di un critico co
me Oliviero Ponte di Pino, gli 
scherzi de // pooero Pinocchio, 
un'esercitazione del Dams, cura-
ta da Umberto Eco. E tra breve 
anche una nuova raccolta di 
scritti di Francesco Qucclnl, La 
legge del bar e allre comiche. "Per
che scrivo' Come nascono I miei 
scritti? Linguaggi come il «galeati-
co» scatunscono da conversazio
ni con alcuni amici, dallo stravol-
gimento, da un lavoro di antifrasi 
e iperboh Insomma da molti 
espenmenti, anche se la base di 
tutto quello che mi fa scrivere e i! 
divertimento" Sospeso tra voglia 
di fustigare e goliardia - «e I'ele-
mento che sempre prevale nei 
miei testi» - il cantautore bologne-
se confessa il suo amore per 
Woudehouse, mentre tra gli ita-
liani prefensce Gene Gnocchi, 
Hendel, Albanese, Bergonzoni. 
•Credo comunque che il compito 
nostra debba restare quello di fu
stigare i costumw. L'obiettivo, in
somma, e quello deila comicita 
militante alia Dalai, alia Paolo 
Rossi far ridere, si, ma con cose 
serie II che, per associazione, 
evoca un'altro celebre tormento-
ne di Ezio Greggio Presto che e 
tardi'. 

•M!§/i. 
Un dizionario 
tanto per cominclare 
Una piccola biblioteca per affron-
tare preparati, da cittadim-alunni, 
la neonata tredicesima legislature, 
prima delle sinistre al govemo. Par-
tiamo dalle basi, dicevano i nostri 
insegnanti, ed ecco allora, per i tipi 
degli Editori Riuniti, il f"- ' -degli 
dtSkj le latttuzkml • da) dMttl dal 
dttadmo (p. 366, lire 28.000). «U 
macchina Italia - scrive Luciano 
Violante neU'introduzione dell'o-
pera da lui curata - , prima che di 
benzina ha bisogno di un nuovo 
motore (istituzionale)». E il Dizio
nario vuole offrire al cittadino elet-
tore gli strumenti per capire le op-
zioni in gioco quando si parla di n-
formare profondamente il nostro 
sistema politico, quindi descrizio-
ne dello stato delle cose, dati stati
stic! e linee di evoluzioni dei piu 
importanu istituti repubblicani. Al
legata al volume un •floppy disk> 
per drveitirsi con i dati di 50 anni di 
vita repubblicana: le grandi leggi, i 
govemi, le cariche istituzionali, i ri-
sultatielettorali. 

•Ml"/? 
I classic!, 
studiate i classici! 
I classici, studiate innanzitutto i 
classici! In soccorso ci viene La 
Nuova Italia con due volumi: Roa-
aa(N,<*obettlaiarholuzlonede-
mocraUca (scritto da Paolo Ba-

2n o iJL2 5 8 iS^0 0 0- ) e F"0 ,°" fbi cMla a ftdanriiaino nai pan* 
•tore dl Carlo Cattanaa (a cura 
di Gastone Gazzarri, p. 113, lire 
19.700). «La nazione degli uomini 
studiosi e una sola - annotava nei 
secolo scorso il gran lombardo -. E 
la nazione delle Intelligenze, che 
abita tutti i climi e parla tutte le lin-
gue. Al dissotto d'essa sta una mol-
titudine divisa in mille patrie di-
scordi, in caste, in gerghi, in fazioni 
avide e sanguinarie...». Carlo Ros-
selli e Piero Gobetti ci parlano inve-
ce ancora oggi delta necessity di 
una «rivoluzione democratica» che 
sia «rottura morale, polilica e socia-
le con il consolidate processo del
ta'•nostra stona nazionalei. Per 
chiudere con i classici Cha cos'* 
la CosWuztorta (Donzelli, p. 63, 
lire 10.000), I'opuscolo commis-
sionato nei 1946 a Arturo Carlo Je-
molo per «promuovere» la nascen-
teCostituzione. 

!tall§/3. 
Un po'di storia 
non fa mal male 
La storia? Magistra vitae, maestra di 
vita. «Oggi si vive una fase difficile e 
cpnfusa come tutti i periodi storici 
di transizionea (Colarizi), 'Difficile 
e ragionare in un quadro politico 
confuso e ben lontano dal riassor-
bire la crisi di regime che ha colpi-
to istituzioni e partitit (Mastropao-
lo), <ll grande flume delle trasfor-
mazioni tecnologiche e sociali e 
dei mutamenti o nvolgimenti psi-
cologici coliethvi rischia di prece
dent e superarci continuamente 
(Santarelli). All'appuntamento del 
suo cinquantesimo compleanno, 
la Repubblica ci aniva con molti 
acciacchi e ogni storico, nei parlar-
ne, si premura di prendere le di-
stanze dal presente, anche se poi 
nella sua ricostruzione cerca di in-
dividuare le radici deila crisi attua-
le Simona Colarizi (Btografla 
dalla Prima Repubblica, Laterza, 
p. 236, lire 25 000) parla di un pro
cesso di costruzione delia nazione 
non ancora compiuto e di un pae-
se profondamente diviso; Enzo 
Santarelli (Storia crlttea dalla 
RepubbHca, Feltnnelli, p. 369, lire 
24.000) segnala la necessity di una 
riaggregazione democratica di ba
se deila sociela nazionale, quale 
era stata awiata insieme alia fon-
dazione stessa deila Repubblica; 
Alfio Mastropaolo infine (La Re
pubblica dal dettlnl Incroclatl 
U Nuova Italia, p. 174, lire 22.000) 
segnala i due paradossi che ac-
compagnano la vicenda deila Pri
ma Repubblica: quello di una de-
mocrazla che per quanta precaria 
e deviante e riuscita a govemare 
una crescita cosl rapida e sconvol-
gente del Paese, e quello di un «mi-
racolo» italiano che e rimasto cla-
morosamente incompluto sul pia
no politico, quasi che le virtu na-
zionali deila fantasia e deila capa
city di innovate abbiano voluto rl-
trarsi nell'opera di costruzione del 
nostro sistema politico. 
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«I NCHIESTA LETTERATURA» 

Si fa presto a dire classico 
I CUNMICI hKirtooo cN ragola urn 
certe eoggezlone.Ogglperd meno 
A im tempo, l a loro autorevolezza 
tdbranurta.Neoaunoal 
aognerebbedlpraoenteKell 
ancora com* modeHi da emulate. 
Sono pluttoeto autorl ch« rate to 
peru^leuate-Nlerrtedlplu. 

O'altronde I'ollgarchia e 
tramontata anche M l campo dalle 
lettore, a la porta dalla elanlelta el 
eono aperte laaclando antrare 
nell'ambrto regno non solo I molti 
eha attamhwano fuorl da lungo 
tempo, ma anche I grand) dal 
noetre aacolo: Moravia, CaMno, 

Scuwcia. Gento cha mm apaventa: 
parla dl not, del noatro montfo, a ne 
paria In modo cha al pud caphe 
aanza avara Maogno dl note a 
fondo paglna. II guaio a che quanta 
plan elenMcato cH un vocabok) al 
allarga, tanto meno II voeabolo 
aerva a dlatlnguara; a coa) vame 
propriodadomandaralchecoaaao 
non a un elaaaleo vtoto eha claaalel 
Io aeno tuW. Un aluto a 
comprendero ea Io oflre la iMata 
•kwhleeta lettoratura- eha al 
elaaaid dadlea II primo dl una eerie 

dl numeri tomaUd cha secondo la 
prevhrionl ana acadenza annuale. 
Nata dalla coetola dl •Inchieita-, 
un Mmeetrale dl preetlglo, glunto 
ormal al vanticlnquethm anno dl 
vKa a noto aoprattutto hi campo 
eodologlco, la rivhrta a redatta da 
un grappo dl gMwanJ atudkni 
(Criatlna Fair*, Donate Meneghelll, 
Claudia Sebaattana NoMH, Danlele 
GlglkXI), coordmatl da Mario 
Lavagatto. U amancano In queato 
numara aleunl noml Kluatri della 
culture e della critlca 

contemporanea, fra I quail 
Sanguhetl, Caaeranl, Klllto. 
Sostanzlalmente la rMeta al 
propone dl affrontare I probleml 
letteraii mettondo e conhonto una 
varleta algnlflcattva dl approccl 
non necaaaariamente In accordo 
fra loro. A eorreggere II progetto e 
comunque un Intento mllKante 
voHo a chlamare gll eaperU dl 
letteratura a Intorrogaral aul loro 
ruolo. L'occaelone per aaaolvere 
queato comptto e qui offerta 
dall'lnalame dl probleml aollevatl 

appunto dalla ridefinlzlone del 
concetto dl claaalcrte, anaHzzato 
aecondo tre angolazhinl dhwae a 
clascuna dalle quail e dedlcata una 
eezlone del numero. Se nana prima 
Infattl gll Interventl mlrano a 
chlartre In quail modi parbcolarl 
awlane II contatto fra un lettora e 
un teato coal rlcco dl ttorla quale a 
un elaaaleo, nella aeconda 
I'attonzloneepoeta 
uiH'Importenza che la mediations 
edttoriale ha auunto nel 
proclamare la claaalclta dl queato 

DIALOGO. Emery e Cacciari discutono il pensiero politico di Giuseppe Rensi 

o quell 'autore. Mentre nella terza 
llndagftw al aofferma aul rapport 
che H teato daaateo kitratacne 
conlitndrztonealwqiialeeper 
deflnMonolnoleeoluMlmente 

D Giuseppe Gallo 

INCHIESTA 
LETTERATURA 

EOIZIONIOEOALO 
P. 96, URE 15.000 

i,-

DaD'asMo svizzero 
al rogo dsl fascist! 
MclnquMt'annlnaaaunonaparlavaplu.ma 
•La democrazia dbatte- dl Oluaappa Renal a un 
HbracheheavutouulunuatorlemHItante. 
Ntcowttaary no ho curate una nuovaedttone 
parAdelphl(p.2it1llfe20.000)aceompagnata 
deuruiauapoetfazkine(pp.217-240)che 
rtcoatruraca per la prima vorte la movlmentate 
•eanaionl del libra, a da una appandka. A 
parUra dalla prima edbJone ewanute In M o a n 
nel 1902, dove I'autore a n eaule aoelallata, 
queato Nbro del (Moaotonato hi Veneto nel 1871 
amortonel'41eOenovahaauaelteto 
mterrogatM eha al rtvelano aneor oggl 
eatramamanteattuah.RlpubbNcata nel 1926 

conunanuovaPrefadonedell'autoreaaublto 
brudata da aquadra faadata, Introvebile 
durante II Ventennlo, «La democrazUi diretta- hi 
riatampata al crollo del regime In ptccola 
adUonlmllttairtlrnapraatodlrnantlGata 
nall'amblto daha prima RepubMka. Venendo al 
noatriglornl,rjocodopoeaear«tatapubbHcaU, 
durarrtetotcoraa aetata, la numaadUone* 
aubtto compersa aul coakMatla 4awHo dene 
rogote-, al quela aladavane laadari doM'UHvo a 
del Polo. Par partem di queato Hbro a dtecutorlo 
con II curatore, Maaalmo Cacdarl, che alia 
hmaofla dl Renal ha dedicate un fondamentele 
aaggk) aJcurd anjri fa, al a avolta una aerate 
pubMca a Lugano (promoaea daha MbHoteca 
SaHteMFradedalkR^2<MlaRa<Uo 
Svlzzent.EroakunliwtaiooldHMttrto. 

Uno spettro s'ag$ra 
per la democrazia 
NICOU EMERY • Rensi con la 
sua rlflessione sulla Democrazia 
diretta e con i suoi ripensamenti, 
documented nei lesli che ho rac-
colto in Appendice, oflre una sor-
la dl dlario drammatico nel quale i 

i probleml che ancor oggi cono-
i sclamo bene, come quellodelpo-
| pulismo e delle derive plebiscita-

rie, emergono In mahiera estre-
matnente lucida, Credo che il suo 
pensiero, proprio perch* non e 
consolatorlo, sia ancora seria-
mente attuale e susclti domande 
Intorno alia cultura polilica che 
non possono non colpire tqtti 
quelll che hanno a cuore II desti
ne della democrazia, Proprio per 
questo ml sembra che il libra dl 
Rensi con la S«a lunga storia con-
senta una rlflessione per molti 
aspettl simile a quella che sta al 
centre del recente belllsslmo sag-
glo di Cacciari «L'invenzione del-
lindMduo», pubblicato sull'Alma-
nacco filosolico di Micromega e 
impemlalo sull'interrogazione 
dell'Homo democratlcus a partire 
daTocquevilie, 

MASSIMO CACCIARI - Condivi-
do perfettamente il tuo giudizio 
sull'altuallta dl Rensi, sulla sua at-
tuallta vera, non dl moda, capace 
cloe dl sollevare problemi che alia 
fine assumono un significatostori-
co-epocale, Qia anche la prima 
(oimulazione della Democraaa 
dimtta rensiana ci la incontrare 
una artlcolazlone di motivi di no-
tevole interesse, dal punto di vista 
ingegnerlslko-costiruzionale, Par-
lando di democrazia diretta ver-

rebbe in mente: referendum!, cosi 
come effettlvamente il ricorso a 
queslo istituto viene praticato da 
certe forze politlche italiane, che 
pensano che la democrazia diret
ta consista in un ricorso forsenna-
to, isterico al referendum Nella 
proposta che Rensi avanzava, chet 
non aveva nulla a che yedere con 
le coeve critiche anarcoidi-eversi-
ve della democrazia rappresenta-
tiva, II ricorso al referendum, certo 
semplificalo, veniva invece con-
temperato da un rafforzamento 
deU'esecutivo, e poi dalla rivendi-
cazione dell'elemento, di stampo 
americano, della eleggibilita delie 
burocrazie. Rensi ci propone cosi, 
nei primi anni del secolo, un vera 
e proprio sistema di riforma della 
democrazia rappresentativa; non 
vuole Ingenuamente abolire la 
mediazione rappresentativa, ma 
cerca di awicinarla, appunto con 
una logica di sistema, alia sovram-
ta popolare. Lo si vede bene nel 
testo sullo Slato di dmtto che hai 
raccolto. Scaturisce una possibile 
contraddizione fra la logica dello 
strumento referendano e il raffor
zamento deU'esecutivo? Qui po-
trebbe aprirsi un nodo problema-
tico. Ma potrebbe anche darsi cosi 
una contraddizione produttiva per 
la democrazia. 

EMERY - A proposito di contrad-
dizioni capaci di suscitare la rlfles
sione, occorre forse pensare an
che al rapporto ambivalente che il 
libra di Rensi stabiliva nei con-
fronti della tesi elitistica del gran-
de politologo conservatore Gaeta-

no Mosca. La democrazia diretta 
in fondo grazie al dintto di refe
rendum, d'iniziativa e di revisione 
doveva permettere, nelle intenzio-
ni di Rensi, di inaugurare una par-
tecipazione attiva, un controllo at-
tivo esercitato dalla maggioranza 
popqlare rispet^jal^^esisioni 
#toclassepolif*riQ[jBsieaque-
sto assetto politico, che egli sco-
pre nell'esilio svizzero e sente co
me «modemissimo», gli sembrava 
pertanto poter cessare quell'eter-
na preminenza della classe politi-
ca prospettata invece da Gaetano 
Mosca quale costante dualistica di 
qualsiasi forma di governo. E v'e 
da dire che il politologo siciliano 
presto subito attenzione alia teo-
ria di Rensi Mosca gli scrisse una 
lettera importante, sin qui inedita, 
nella quale il problema della de
mocrazia referendaria e gia posto 
crudamente: «A me pare- gli sens-
se Mosca -che gli effelti pratici del 
referendum si esplichino soprattut-
to nel limttaregrandemente I'azia-
nedi tutti i governi, nel farli gover-
nare il meno possibile. Cid in molti 
(asipud essere un bene, m altri no 
In Italia i certo che il referendum 
avrebbe respinto la coscrizione ob-
bligaloria, ma avrebbe pure respin
to I'istruzione e la vacanazione 
obbligatona Mi pare certo che se 
quarant'anm fa si fosse chiesto al 
popolo ttaliano se voleva ferrovie 
e meno tasse o poche tasse e mente 
ferrovie, avrebbe preferito pagare 
meno e contmuare nel sistema 
delle diligenze*. Questa cntica for
se apre lo spazio problematico 

•F(>lla.*ftobartoKrxh(IWIa 1991). Nel rtquadro,Mai^ 

nel quale il libra acquista tutto II 
suo significato, uno spazio che 
conduce al di la della politologia e 
si fa propnamente antropologico-
filosofico 
CACCIARI - Mosca con la sua let
tera in fondo chiede per primo al 
giovane Rensi: ma non capisci 
che la razionalita dell'elettore e il 
presupposto del tuo ragionamen-
to a proposito di referendum e di 
democrazia diretta in generate' 
La tua cntica, il tuo disincanto, fra-
nano nei loro stessi presupposti, 
perche il ricorso al referendum, a 
questo elemento centrale della 
tua democrazia diretta, non pub 
non presupporre la razionalita e 
la competenza dell'elettore Ma 

questo appunto £ un fantasma 
che non potrai mai acchiappare! 
La stessa idea di base della demo
crazia rappresentativa viene cosi 
posta alle sue estreme conseguen-
ze nel dialogo fra Mosca e Rensi. 
Qual e infatti il presupposto vera 
dell'intero sistema democratico? 
Che attraverso il sistema rappre-
sentativo noi passiamo dal domi-
nio ingiusto di uno solo, che go-
verna per eredita o per censo, al 
comando di persone mentevoli 
La democrazia sostituisce I'mgiu-
sto domimo del non eletti al giusto 
dominio di coloro che sono men
tevoli, e appunto eletti Ma questo 
e il punto fondamentale della cn
tica di Mosca E cioe, chiede al 

giovane Rensi: hai ben nflettuto 
sul problema vera, concettuale-fi-
losofico della sovranita popolare? 
0 in termini ancor piu radical!' hai 
nflettuto su questo popolo che mi 
tin fuon ad ogm nga nel libro sulla 
democrazia diretta7 Fai riferimen-
to di continuo alia sovranita popo
lare, al popolo, ma appunto, che 
e il popolo? Proprio per questo 
penso che la critica di Mosca 
avrebbe poi influito non poco sul-
I'evoluzione anche piu lontana 
del pensiero di Rensi. Nella sua Fi-
losofia dell'Autonta, del 1920, tro-
viamo un capitolo dal titolo: «L'i-
nesistenza del popolo». Leggen-
dolo occorre ncordarsi oltre che 
dello stesso Mosca anche dl Pare-

to, Sombart, Michels, i grandi teo-
rici di fine secolo che avevano ca-
pito che nella democrazia rappre
sentativa, che pur si fonda sull'i-
dea di sovranita popolare, prolife-
rano sovranita intermedte, percui 
non esiste il popolo uno, ma ci so
no tante sovranita, tante corpora-
ziom, tanti appetiti e interessi, e la 
democrazia parlamentare diventa 
la scena di quest) conflitti. 
EMERY - La Prefazione alia terza 
edizione del libro del 1925-26, 
scritta nel momenta in cui il fasci-
smo instauro la dittatura, pone ul
terior! questioni, credo ineludibili. 
Ora il supremo problema filosofi-
co-pohtico per Rensi e quello di 
riuscire a sottrarre e a salvare un 
insieme di regole e di freni giuridi-
ci che possano reggere, che non 
siano travolte da chi sfrutta le >im-
prowise ventate del capriccio del
la massa». 
CACCIARI - Dal problema della 
democrazia, diretta al problema 
di come impedire che facendo le
va sull'ideologia o sul >mito>, co
me diceva gii Tocqueville, della 
sovranita popolare, si possa im-
porre un ceto politico, cioe una 
minoranza, che rappresentandosi 
come espressione di quel mito, 
imponga la sua dittatura. In que
sta tensione fra le sue edizioni il 
testo di Rensi si fa dawero estre-
mamente interessante. Anche 
perche il problema, in un certo 
senso, e ancora nostra, Ed imma-
giniamoci quanto drammatico 
fosse nel 1925, quando Rensi 
scrisse la nuova Prefazione, in cui 
dichiara decisamente la propria 
opposizione al fascismo. Direi che 
la sua e una lettura totalmente an-
ticrociana del fascismo, perche fa 
vedere II fascismo come creatura 
delle contraddizioni, delle aporie 
dello stato liberate. Cioe, comt 
Tocqueville gia diceva, nel suo svi-
luppo verso la piena espressione 
della sovranita popolare, e insom
nia nel suo stesso destino, la de
mocrazia cone tl rischio mortaledi 
portare al potere un ceto politico, 
minoranza per definizione, che si 
esprime come manifestazione, 
epifania di questa sovranita popo
lare, e in suo nome schiaccia ogni 
diritto. Questa denva 6 fisiologica, 
permanente. E il pericolo di una 
dittatura della maggioranza che si 
sviluppa in senso demagogico 
plebiscitary, ed e un male imma-
nente a quello che Tocqueville di
ceva I'ftomo democraticus. Rensi 
vede perfettamente questa aporia 
interna alia democrazia, e con 
una disperazione che alia fine e 
tragica capisce che soltanto un 
ethos comune pu6 salvaguardare 
la democrazia. E anche questo e 
un problema che puo nguardarci 
davicino 

In viaggio con il signor Ernesto 
• M M T O raarroN AMI 

C
on una immagine attinta 
dalla vita quotidiana, 
Ernst JOnger distingue, nel 
suo ultimo libro uscito in 

Itallano, la forbice che taglia, slm-
bolo della ragione che decide e 
recide, dalla forbice che non ta
glia, simbolo di quella fantasia 
che crea si mondi illusori ma non 
meno essenziali per I'esperienza 
eslstenziale. Cosi se In natura esi
ste un unlcomo marlno, II narva-
lo, nessuna creatura ha suscltato 
tantl echl nell'lmmaginario uma-
no come II mltico unicorno terre-
stre, che vedlamo .intessuto negll 
arazzi conseivati al museo di Clu-
ny. L'lllimltata sfera altemativa al
ia vita biologlca coinvolge oriz-
zontl lontanl, ma onnlpresentl 
nel mlto, nell'arte, nelle religion!, 
nel mondo extrasensoriale e nel

la inevitabile meditazione sulla 
<tae sulla morte. 

I pensieri e gli aforismi conte-
nuti ne La forbice (traduzione di 
Alessandra Jadicicco con postfa-
zione di Quinno Principe) prose-
guono quella ricerca sul vissuto 
trasferito sul piano del resoconto 
autobiografico diretto che cono-
scevamo dalle pagine diaristiche 
di Irradiazioni, per citare soltanto 
I'opera nella quale si esprime lo 
JOnger piu convincente, per quel
lo sguardo che non declina mai 
dall'analisi puntuale della realta 
che lo coinvolge. Anche se la sua 
prospettiva, elitaria e passatista, 
io ha collocato nella schiera dei 
laudatores dei valorl, cosiddetti 
Innati nell'evoluzione dell'uma-
nlta, che hanno giustificato le cri
tiche e le rlserve di chi rlfiuta una 

concezione tolemaica della sto
ria e dei suoi problemi 

Ma La forbice ha il merito di co-
gliere certe rifrazioni dei tempi at-
tuali, come I'invadenza della tele-
visione, o la pratica della dona-
zione di organi, che connotano la 
nostra societa con problemi igno-
ti fino a ieri. Ogni tanto, fra consi-
derazioni suggestive sui fenome-
ni della vita contemporanea, naf-
fiorano come scogh tra le acque 
di un limpido niscello, idee che 
non sono discutibili, ma stridenti 
per la lora evldente falsita obietti-
va Come quando (aforisma 
203) Junger afferma con disin-
voltura «che I'Ebreo come lm-
prenditore e ingegnere rifugga 
dal creare macchine e si dedichi 
piuttosto al lato affaristico della 
loro costruzione». Un residuo di 
quel dichiarato antisemitismo, 
che ha le sue origini nell'epoca 
turbolentadi Weimar. 

Lo stesso editore Guanda ha 
pubblicato di JOnger, nella mede-
sima collana, II contemplatore so-
Mario (a cura di Henn Plard) II 
titolo e tratto da un inciso di uno 
dei testi tradotti, Lo scarabeo spa-
gnolo, ed e stato scelto secondo 
un cnterio pertinente, perche rie-
voca la cifra peculiare dell'auto-
re. Nell'insieme la selezione e 
piuttosto eterogenea. accanto a 
un nucleo dedicato a terre neola-
tine, la Sicilia, la Sardegna, Anti-
bes o il Portogallo, allinea due ti-
toll estranei a questa silloge, i trat-
tatelli Linguaggio e anatomia e / 
demon! dellapoluere Notesull'o-
pera di Alfred Kubin. 

Linguaggio e anatomia non n-
nuncia mai a esibire I'erudizione, 
ma sempre con 1'intento di stabi-
lire un nesso fra la parola e i! suo 
etimo. Le pagine su Kubin esalta-
no i legami fra chi, scrivendo L 'al-

tra parte, ha insistito sul processo 
mvolutivo irreversibile della so
cieta borghese, in un'epoca pre-
cedente alle convulsioni degli an
ni venti, di cui JOnger e stato os-
servatore attento e contestato 
protagonista La novita piO orga-
nica di questi scntti, datati a epo-
che diverse fra il 1928 e il 1975, e 
la sezione centrale II suo tema e 
la presenza del Sud europeo, 
specie dell'ltalia, in un contesto 
che risale alia nostalgia delle gen-
ti germaniche per cieli pifl limpi-
di, per climi piO miti, per paesag-
gi sconosciuti Sulla Sicilia si n-
cordano le brevi pagine di diario 
che sono uscite in Italia nel 1993, 
presso Selleno, a cura di Giusep
pe Raciti, e risalgono a due viaggi 
in Sicilia lontani nel tempo, nel 
1929 e poi nel 1977, quando piu 
che sulla nduzione della storia a 
natura, Junger msiste sul degrado 
matenale che ha sfigurato i tratti 

dell'isoia esaltata da Goethe. 
Immersa in una atmosfera 

nietzschiana e, ne II contemplato
re solitano, la Lettera dalla Sicilia 
all'uomo nella luna, dove si leg-
gono aforismi ispirati come «. 
una felicita piO veemente e piO vi
rile fionsce sull'orlo dei precipi-
zi», oppure "L'importante e che si 
veda non la soluzione, ma I'enig-
ma». A un soggiorno in Sardegna, 
trascorso con la prima moglie nel 
1954, quando in patria si sentiva 
misconosciuto e osteggiato, e de
dicate il trittico Presso la lone sa-
racena, Lo scarabeo spagnolo, 

»: «s * ERNSTJUNGER 
LA FORBICE 

QUANDA 
P. 201 , LIRE 28.000 

Terra sarda Unitinemrio attraver
so il museo di Cagliari. Qui lo stu
dio dei caratteri che il «signor Er
nesto* incontra nella vita quoti
diana, con un divertito disincanto 
per labilita e I'astuzia del suo al-
bergatore, si alterna con il caso li-
mite del transeunte su questa ter
ra dello scarabeo spagnolo che 
vive nello spazio di una sola not-
te, o con le immaginl di un'esi-
stenza preistonca che suggen-
scono i bronzetti sardi di epoca 
nuragica. E lo stile, terso e preci-
so, riconferma la vocazione piO 
autentica del diansta. 

t w M ERNSTJUNOER 
ILCONTEMPUTORE 
SOUTARIO 
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Sport in tv 
TENNIS: Internazionali d'ltalia Raitre, ore 15.00 
CALCIO: Mai dire goi del lunedt I ta l ia l , ore 22.30 
BASKET: Nbaction Vldeomusic, ore 23.30 
TENNIS: Internazionali d'Stalia Raitre, ore 1.15 

CAMPIONATO. II bilancio finale. E oggi Arrigo Sacchi convoca i 22 «inglesi» 
• ROMA. Opinions generate: non 
e stalo unbel campionato, llgiudizio 
piu illustre e dl Arrigo Sacchi, il ct 
della Nazionale: >Un lomeo medio
cre". Altri commenti: pid calci, che 
calcio. Lo ha ribadito, per ultimo, Ol-
tavio Bianchi, ex-allenatore dell'ln-
ter, in un'inlervista pubblicata due 
giomi fa dal «Com'ere delta Sport-
Stadkx Diamo ragione a Sacchi e 
Bianchi: e slato un brutto campiona-
lo dove il bel gioco e stalo, quasi 
sempre, un optional. Un lomeo an-
checatlivo, come ci dicono i numeri: 
ben 112 glocalori espulsi, 9 in piu ri-
spetto alia stagione scorsa e 16 in piu 
rispetlo a due anni. Un bend perico-
loso. Sono aumentale pure le gior-
nate di squalilica; 308,7 in piu rispet
lo al campionato piecedente e il giu-
dice sportivo deve ancora esamina-
re i referti dell'ultima giornata. 

Ha vinto il Milan, al quarto scudet-
lo in cinque anni. Ed c stato il quarto 
tricolors dell'era-Capello, che tra gli 
alienator! ha fatto meglio di tutti nel 
dopo-guerra. Meglio di Trapattoni, 
meglio di Helenio Henera, meglio di 
Arrigo Sacchi: se cercate il miglkir al-
lenalore mondiale delle corse a tap-
pe, dovete rivolgervi a lui, Capello. II 
Real Madrid lo porta in Spagna con 
un contralto faraonico: quattro mi-
liardi all'anno per tre stagioni. Augu-
ri e un po' di invidia per il conto in 
banca. 

La viltoria del Milan ha ribadito 
per I'ennesima volta che il calcio, 
benche lalvolla manigoldo e bizzar
re, premia I'equilibrio. II Milan ha 
avuto il cammino piu regolare, ha re-
parti che si equivalgono, ha un gioco 
in cui si cerca il gol, ma non si di-
mentica mai la difesa. C'e un dato 
che deve far rilleltere; Weah, capo-
cannonlere del Milan, ha segnato 
appena 11 gol. Meglio di lui hanno 
(alio ben venti giocatori, eppure lo 
scudelto e finito nella bacheca del 
Milan. Ci disse Sacchi nell'ultima in-
lervisla che ci ha rilascialo: «Weah 
ha segnato la meta del gol di Signori 
e di Chiesa, epperd quanto sono sta
le important! Ic sue reli?». Molfp, 
mQllissirop, hanno ..regajalo. punti, 
pesanti, n\a\da soli i siioi gol non sa-
rebbero bastati. E infatti nel Milan, 
che ha chiuso con un bottino di ben 
60 ret), sono andali a segno in tanti. 
Sinonimo di equilibrio e di gioco col-
laudalo, Su questo punto bisogna 
renden? i giusti meriti a Sacchi: la sua 
lezione, impartita ben otto anni fa, 
sla ancora dando i suoi frutti. 

II Milan e a! capolinea. Si sono 
chiuse, ieri, due epoche in una (Sac
chi e Capello). L'uruguayano Taba-
rez, che ha un anno di contralto nel
la speranza di strappare Van Gaal al-
l'A|ax, dovra awiare la ricostruzione. 
Tassotli si e ritirato, Donadoni e an-
dato a giocare negli Stati Uniti, Simo-
ne dovrebbe andar via. C'e un Bag-
glo all'anno zero: o rifiorisce, oppure 
e declino irreversibile. Tabarez avra 
un lavoio ingrato da compieie e. in 
piu, una Champions League che re-
clamailmassimodell'impegno. 

Rifondazloni ben piu difficiii at-
tendono allre squadre- il Parma su 
lutte. E stala, torse, la maggiordelu-
slone della stagione. Ha persosu tut
ti i fronli e ha I'Europa in bilico: po-
trebbe ritrovarsi alio spareggio con 
la Roma. In ogni caso, quella che era 
partita nel segno di Stoickhov (falli-
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Arrigo Sacchleadettra George Weah L Boalta-F Rapisarda 

QJcio mediocre 
e delusioni: 
restano gli europei 
II campionato del calcio mediocre. Cos! conse-
gniamo agli archivi il torneo '95-96. In aumento 
espulsi e giomate di squalifica. L'equilibrio del 
Milan e stato decisive Oggi Sacchi comunica a 
Roma i 22 nomi dei convocati per gli europei. 

SnMNO 
mento totale, quello del bulgaro) e 
nel sogno dello scudelto, e stala la 
peggior stagjone delle sei trascorse 
in serie A dal club emiliano. Scala 
andra via, ed e un addio inevitabile, 
ma la fretta e 1'ingordigia non devo-
no far dimenticaie quello che il tec-
nicoveneto ha dato al Parma insette 
stagioni: una Coppa delle Coppe, 
una Coppa Italia, una Coppa Uefa, 
una Supeicoppa europea. Una ba
checa, quella intemazionale, che 
neppure Roma e Lazio possono van-
tare. Meglio del Parma, in Europa, 
hanno fatto solo Milan, Juventus e 
Inter, owero la crema del calcio ita-

liano. 
Abbiamo citato Roma e Lazio per-

che rappresentario le altre grandi 
delusioni del campionato. II derby 
slagionale e stato vinto dai bianco-
celesti, terzi hel|a classifies finale 
con un punto di vantaggio suigiallo-
rossi, ma non c'e gloria in quest! nu
meri. 11 Milan ha totalizzato 14 punti 
in piu rispetto alia Lazio e 15 sui gial-
lorossi. La stagione dei successi per 
Cragnotti e Sensi appare ancora Ion-
tana. Tra affari, tiwu e sante alleanze 
hanno dimenticato il pane quotidia-
no, owero la gestlone delle pkxole 
cose. Zeman e Mazzone sono stati 

gestiti male. I due lecnici hanno le 
loro colpe, ma le societa e i giocatori 
sono stati peggiori. Celebriamo inve-
ce il terzo posto della Rorentina: i to-
scani tomano In Europa dopo sei 
anni. Hanno saputo approfittare dei 
guai di Parma. Lazio e Roma: segno 
di intelligenza e, se vogliamo, di fur-
bizia 

E stato un campionato di contro-
sensi. Calcio mediocre, eppure ben 
80S gol, con una media di 2.63 a par
tita. Lo scorso anno erano slati 733 
(2,53), due stagioni fa 741. Ma sono 
numen, questi, che vanno giudicati 
con attenzione. C'e il maichio, infat
ti, della crisi di un ruolo, quello del 
portiere: raramente avevamo visto 
tanti enori da parte dei numeri uno. 
Hanno staccato in tanti: da Toldo a 
Bucci, da Marchegiarii a Cetvone, da 
Rossi a Pagliuca. Hanno deluso i gio-
vani sui quali si scommetteva, come 
Pagotto, sono in piena crisi Fiori e 
Ferron, Cos), alia fine, si sono salvati 
Peruzzi (limitato pero da una preoc-
cupante serie di infortuni), Taibi e 
Taglialatela. II problema, ora, e capi-
re se il niolo di portiere 4 in crisi per 
un malessere passeggero o se c'e 

qualcosa di piu serio, come gli effetti 
negativi delle nuove tegole (ma allo-
ra la crisi sarebbe dovuta scoppiare 
due stagioni fa) o se, fatto ancor piu 
grave, non ci sia piu cura nella pre-
parazionetecnica. 

Altro non-sensp, un capocanno-
niere di una squadra che retrocede: 
Protti. L'attaccante del Bari ha se-
hnato ben 24 gOI, come Signori. E 
pensare che, la scorsa estate, il gio-
catore si era ritrovato senza contral
to In ogni caso quei due, 48 gol 
complessivamente, non finirannO la 
stagione in azzurro. Sacchi, che oggi 
a Roma, alle ore 11, nella sede della 
stampa estera, comunichera i 22 
giocatori convocati per gli europei 
inglesi, non pronuncera i nomi di 
Protti e Signori. Sacchi ha gia fatto le 
scelte cinque mesi fa, a Natale. Gli 
ultimi dubbi riguardano Dino Baggio 
o Fuser, Benamvo o Tomcelli, Crip-
pa o Signori. Favoriti Tomcelli, Dino 
Baggio, Crippa. Ma non facciamo 
giuramento: Sacchi, oggi, potrebbe 
smentirci. 

Gli europei chiuderanno una sta
gione che, per il calcio italiano, e sta-
ta fallimentare a livello intemaziona

le. Solo la Juventus e approdata a 
una finale: si giochera la Champions 
League con I'Ajax il 22 maggio pros-
simo. Le altre hanno fatto una magra 
figura, con le ultime becciature arri-
vate ai quarti di finale. Un campanel-
lod'allamie in vista di Euro '96, dove 
per la prima volta si giocheranno il.il-
tolo continentale ben 16 squadre. 
L'llalia e tra le favorite (lo ammette 
lo stesso Sacchi), ma attenzione a 
Olanda, Inghilterra, Francia e Ger-
mania. 

Ultimo sguardo sui campionato. 
Sono retrocesse Bari, Torino, Cre-
monese e Padova e si sono salvale le 
4 formazioni che venivano dalla B 
(nonaccadevadal 1988-89). Splen-
dida Timpresa del Piacenza, autar-
chico (non ha giocatori stranieri) e 
salvo con un tumo di anticipo. Han
no cambiato I'allenatore 4 club: Bari, 
Cagliari, Inter e Torino. II Torino e 
slato la comica: da Sonetti a Scoglio 
a Lido Vieri, ed e stata ugualmente 
serie B. Ma il Toro, per quello che 
rappresenta nel nostrocalcio, merita 
rispetto ed altri dirigenti. Borsano, 
Goveani e Called: I'augurio e di non 
fare piu i conti con gente come loro. 

IN PRIMO PIANO. E precipitate dalla torre 4, cadendo aU'estemo. Disgrazia o suicidio? 

Tragedia a S. Siro, muore tifoso di 19 anni 
Tragedia al Meazza. Un ragazzo di diciannove 
anni e morto precipitando dagli spalti dello sta-
dio, durante Milan-Cremonese. II giovane, un 
ilpino in libera uscita, e stato trasportato all'o-
spedale, dove pero e deceduto poco dopo. 

MOLA 
• MILANO. Tragedia a San Siro. 
Un ragazzo di 19 anni e morto pre
cipitando dallo stadio milanese 
da un'allezza di circa 10 metri nel 
cotso del secondo tempo di Mi
lan-Cremonese, I'ultlma partita di 
campionato, senza che nessuno, 
all'interno del catino imbandiera-
to, si accorgesse di nulla. Si tratta 
di Matteo Seno, un giovane nalo a 
Torino nel 77, residente a Chivas-
so, centra a poclii chilometri dal 
capoluogo, Stando alle informa-
zioni ancora frammentarie raccol-

SOAVB 
te in serata il giovane stava svol-
gendo il servizio di leva a Rivoli, 
negli alpini, sempre in provincia di 
Torino, e ieri sera era in permesso. 

Secondo la prima ricostruzione 
dell'episodio fomita dalla Questu-
ra, Matteo Seno poco dopo le di-
ciassette si trovava tra il secondo e 
i! terzo anello dello stadio Meazza 
ed e precipitato verso I'estemo 
dalla torre numero quattro, una 
delle due torri che delimitano la 
curva sud - quella tradizionalmen-
te occupata dagli ultra milanisli -

lungoil latochesiaffacciasupiaz-
zale Axum. II corpo e piombato 
still'asfalto a ridosso del muro dl 
cinta dello stadio. 

Buio fitto suite cause dell'episo
dio. In via Fatebenefratelli, sede 
della Questura, i poliziotti parlano 
ufficialmente di «cause ancora da 
accertare». All'interno come aU'e
stemo del Meazza, infatti, non so
no stati segnalati episodi di violen-
za. Niente risse, niente incidenti. 
Milan-Cremonese si e svolta in 
una cornice festosa favorita anche 
da una classifica che gia aveva 
emesso i suoi verdetti: rossoneri 
campioni d'ltalia per la quindice-
sima volla e grigiorossi gia retro-
cessi in serie B senza tragedie. 

Forse 11 giovane ha compiuto 
un gesto imprudente - a Milano ie
ri pomeriggio pioveva a dirotto -
forse ha commesso qualche bra-
vata o e rimasto vittima di un ma-
lore. Ma non e neppure escluso 
che si sia trattato di un gesto vo-
lontario. 

Le impressioni e le testimonian-

ze delle poche persone che han
no assistito al tragico volo sono as-
sai contrastanti. Qualcuno dice di 
aver visto il ragazzo correre sui 
bordo della rampa che sale a spi-
rale intorno alia torre. Altri sosten-
gono invece di averlo visto buttarsi 
deliberatamente nel vuoto. Tutte 
le ipotesi quindi restano quindi 
tutte aperte. Se e vera che stesse 
correndo, viene da chiedersi se 
fosse per caso inseguito o se stesse 
inseguendo qualcuno.Nel caso si 
tratti veramente di suicidio, rima-
ne il mistero sui motivi. E sopral-
tutto, c'e da chiedersi perchfe mai 
un giovane militare piemontese in 
servizio di leva nel torinese abbia 
deciso una domenica di recarsi in 
un'altra citta per metter in atto il 
suo proposito. E ancora, perche 
mai abbia scelto come teatro del 
suo gesto uno stadio affollato, pro-
prio nel giorno della festa rossone-
ra. Ma Matteo era giunlo a Milano 
da solo o in compagnia? Questa 
probabilmente e la chiave del mi
stero. Al riguardo pert) la polizia -

per non pregiudicare le indagini -
mantiene unostrettissimo riserbo 

Quello che e certo e che il gio
vane e stato immediatamente rac-
colto dagli operatori sanitari ad-
detti al Centra mobile di soccorso, 
istituito in occasione dei Mondiali 
del '90, che opera alio stadio ed 
offre servizi di primo intervento e 
rianimazione. 

Disperata la corsa dell'ambu-
lanza della Croce Rossa verso I'so-
pedale San Carlo. II giovane appa-
riva gia in condizioni disperate, 
presentando addirittura lo sposta-
mento della cassa toracica oltre a 
varie fratture alle gambe. Ma al 
San Carlo Matteo Seno e arrivato, 
attomo alle 17 e 30, gia in stalo di 
coma profondo. I medici hanno 
fatto di tutto per cercare di salvar-
lo, ma senza successo. Poco me-
no di due ore dopo il ricovero, alle 
19 e 10 il giovane e deceduto in sa-
laoperatoria. 

Nella tarda serata all'ospedate 
San Carlo sono giunti da Torino i 
genitori. 

FESTA DEL LIBRO 

In campo 
seambio 
divolumi 
• Che libra mi hanno regalato? 
Uhm non ricordow Giuseppe Si
gnori capocannoniere della serie 
A non si presenta certo come un 
avido lettore. Poco dopo la fine di 
Tonno-Lazio, l'attaccante bian-
coazzurro gia aveva dimenticato il 
titolo del volume ricevuto in dono 
poco prima del fischio di inizio dai 
giocatori awersart. II rituale e stato 
identico negli stadi ttaliani: prima 
del match a cenlrocampo c'e stato 
uno seambio di volumi offerti in re-
galo da una squadra all'altra, nel-
I'ambito delle inizialive organizzate 
per la Festa del Libra, manifestazio-
ne che in questa settimana permet-
tera di acquistare in tutta Italia libri 
col 20 per cento di sconto. 

Ultima di campionato, ma per 
certi versi quasi un primo giorno di 
scuola. Perche molticalciatorisem-
bravano unpo' impacciati, all'usci-
ta dal sottopassaggio, in mutande e 
maglia sociale - come tutte ie sante 
vo|le prima di ogni partita - ma an
che con un libra in mano. CuriosO: 
nelle cattedrali del pallone, nei 
templi dell'esaltazione della fisici-
ta, ieri abbiamo visto quegli stessi 
personaggi awezzi a prendere a 
calci il pallone (o anche gli awer-
sari, aseconda dei casie delle ne
cessity), ebbene, li abbiamo visti 
con tomi piu o meno corposi in ma
no. E impacciati come quei bambi
ni che varcano controvoglia il por-
tone di scuola con I'odiato sussidia-
riosottobraccio. 

Come sptegare tale impaccio dei 
giocatori? Troppo facile I'ironia: 
tutta colpa del «peso della cultura». 
Un libra, evideritehiente, non e'eo-
me un gagliatdetto sociale da 
scambiare prima del calcio d'ini-
zip, un libro non e un oggetto qual-
siasi, uniibra contiene uri'infinita di 
messaggi. E - soprattutto - puoi es-
sere un fuoriclasse del pallone, ma 
un libro npn lo puoi «pa!|eggiare» 
nfe tantomeno lo puoi prendere a 
calci senza rischiare di romperti un 
ditO. Cosl, il fischio di inizio delle 
partite - con i libri accomodate in 
panchina senza alcuna possibility 
di entrare in campo nella ripresa, 
pwiamente - e risuonatp come una 
liberazione, per i calciatori. 

Se poi i volumi saranno effettiva-
mente letti, oppure se finiranno in 
uno scaffate a fare Bella mostra di 
se, fra altri libri mai sfogliatio rnaga-
ri nascosti dtetro qualche trofeo 
sportivo, beh questp proprio non 
siamo in grado di diivelo con cer-
tezza. Ma qualche impressione po-
tete ricavarla da soli, I laziali Diego 
Fuser e Alen Boksic, da bravi com-
pagni di squadra di Signori, hanno 
affermato anche loro di non ricor-
dare che libri avevano ricevuto in 
dono, mostrandosi inveto non mol-
to interessati alle letterarie cose. At-
teggiamento completamente diver-
so invece per Paolo Cristallini, cen-
trocampista del Torino che invece 
non solo ha accettato con piacere 
Destm e sinistra, di Norberio Bob^ 
bio, ma «ho approfittato della di-
strazione degli altri per rastrellaie 
altri quattro o cinque volumk 
Classico caso clinico di «clepto-
mania culturale», 11 giovane gra-
nata Fabio Mora, a fine partita, 
girava (utto contento con Vow 
Antonio o vota Antonio. Incontrie 
scontridi Told: «Lo leggero al piu 
presto». 

I titoli piu gettonati? Difficile a 
dirsi. Perche qualcuno ha scelto a 
caso nel mucchio quale testo 
portare in dono. Ma c'e chi ha 
ben ponderato la sua scelta. Co
me Gianluca Vialli, che si e pre-
sentato a centrocampo per lo 
seambio con in mano una eopia 
del libro L'Awocato e la Signara, 
scritto dal cronista Franco Costa, 
della Rai, una raccolta di Intervi-
ste e dichiarazioni appumo di 
Agnelli sulla Juventus; Vialli non 
ha certo scelto a caso, magari ha 
inteso cosl ingraziarsi I'Awocato 
proprio alia vigilia dei giomi «cal-
di» che decideranno il suo calci-
stico futuro. L'alleuatore del Par
ma, Nevio Scala, tipo molto at-
terito a cid che gli accade intorno 
anche fuori dai campi da calcio, 
ha consegnalo al collega Bruno 
Giorgi Bella duo, di Enrico Dea-
glio. D Pa,Fo. 
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Decide Di Biagio su rigore: Roma vicina all'Europa, l'lnter deve sperare 
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LEPAGELLE 

La solita precisione di Aldair 
Ince, condottiero con grinta 

ncwcmwrigoreaeiroiMnisiiuiwaggio 

Roma, non e ancora Uefe 
La Roma ha battuto 1'Inter 1-0 (rigore di Di Bia
gio al 44'), ma non 6 ancora in Uefa. Dovra at
tendee le finali di Coppa Italia e Champions 
League: rischia lo spareggio con il Parma. Al-
ririternon restaehenntertoto. 

• ROMA llcuore ha portato la Ro
ma a! margin! dell'Europa All'in-
gresso, perenlrarci, per6, ora ci vor-
ranno fortuna « w> po' di numen la 
vitlorla sull'Jnter non basta, La ca-
rambola del risultati di quest'ultima 
glomata dl eampionato ha infalti 
permesso alia Roma di agganciare il 
Parma al quinto postp (58 puntl) esl 
dovranno attendere la finale bjs dl 
Coppa Italia Atalanta-Rorenllna (0-
I ull andala), In programma sabato 
prosslmo, e Alax-Juventus, finale dl 
Champions League, in calendano il 
22 maggiQ, per delinire il quadro del-
le squadre itallane che parteciperan-
no alle coppe europee Nella peg-
glore delle Ipotesi, owero Coppa Ita
lia all'Atalanta e Juventus battuta 
dall'Ajax, si dovra ricorrere alio spa
reggio per decldere chi, tra Roma e 
Parma, ballera in Europa la prossl-
ma stagione fiventuallta, questa, 
che (a Impallidire Roma, Parma e lo 
stesso ct delta Nazionale, Amgo Sac
chi, che nel bel mezzo del ritiro az-
zurro sarebbe costretto a nspedire 
alia base I giocaton delle due squa-

1 'nter 

dreconvocatiperglieuropel Calcio 
manigoldo 

ien, all Olimpico, ha fatto tutto il 
cuore Chi lo ha avuto, come la Ro
ma, & nusclto a vincere e a portare a 
casa tre punti important! Chi lo ha 
dimenticato negli spogliatoi come 
I Inter, ha giocato male una partita 
decisiva E il cuore stava per scop 
piane a Mazzone, in quel giro di cam-
po con il quale ha salutato il suo 
pubblico don Carlo ha chiuso in 
un'aimosfera un po' surreale, vaga-
mente felliniana, (incombe lo spa-
reggio-Uefa con il Parma), la sua 
stona romana Era tomato alia base 
tre anni fa, I'uomo di Trastevere, e 
cercava la glona Roma, il sogno di 
una vita I'aveva abbandonata, da 
calclatore, alia fine degli anni Cin-
quanla, quando quel difensore lun-
gagnone e un po lento fu mandate 
nelle sene infenon a consumare la 
sua camera da giocatore Lunga 6 
stata la via del ntomo Mazzone ha 
speso gli anni miglion delta sua vita 
permetteresu.mattonedopomatto-
ne, una digmtosissima camera da al 

Cervone 
Aldair 
Petruzzi 
Lanna 
Moriero 
Thern 
Dl Biagio 
(85 Capploli) 
Statute 
Carbon) 
Totti 
(75 Annoni) 
Delvecchio 
(88 Balbo) 
All Mazzone 
(12 Sterchele, 
chilli) 

6,5 
7 

6,5 
6,5 
5,5 
6,5 

7 
sv 
4 
6 
6 
6 

6,5 
sv 

15 Scar-

Pagliuca 
Bergomi 
(64' Fontolan) 
Fresi 
Paganln 
Plstone 
Zanerti 
Manicone 
(46 Carbons) 
Ince 
Roberto Carlos 
Branca 
Qanz 

All Hodgson 

6,5 
5,5 
sv 
6 

5,5 

\ 5.5 

k 6 
5 
6 

6,5 
4 
5 

4,5 

(22 Landucci, 7 Orlandim, 
14 Bianchi) 

ARBITRO Cesar! di Genova 
RETE 44' Oi Biagio (rigore) 
NOTE recupero 2' e 5' Angoli 8-6 per I'lnter Cielo coperto, 
pioggia mtermittente, terreno leggermente scivoloso Spettato-
ri 67 333 per un incasso di lire 2 598 533 000 Espulsi al 68 Sta
tute e Roberto Carlos per reciproche scorrettezze Ammonitl 
Paganln, Ince, Statuto e Dl Biagio, Pagliuca e Roberto Carlos 

lenatore La nvincitasuun mediocre 
cumculum da calciatore Fino al n-
tomoaRoma Comeinunafavola 

Ma non sono stati anni da favola 
quelli che Mazzone ha vissuto, dal 
93 al '96, sulla panchina della Ro
ma Sono stati gli anni della disillu
sions Del disincanto Ha scoperto, 
don Carlo, una Roma diversa da 
quella che aveva lasciato La Roma 
pasohniana di quarant'anm fa non 
c 6 piu Era una citta ancora figlia 
della Resistenza, quella Quella di 
oggi, dove il pnmo partito 6 Alleanza 

Nazionale, 6 un cementificio dove si 
brucia, si consuma, non si tollera E 
anche il calcio, prodotto trasversale 
che unisce in pochi mem il potentee 
il disederato (visti ien in tnbuna d'o-
nore Massimo D'Alema, Sergio Cof-
feran, Cesare Salw, Giuliano Urba-
ni),6statotravoltodaimutamenti II 
tifo ultra somde alia violenza II tifo 
incravattaemaleducalo Ecosi non 
basta talvolta essere braw ed esperti 
per vincere Occorre, oggi piu che 
mai una societa forte esaggia Quel
le che non ha dimostrato di essere fi-

noralaRomadelpresidenteSensi II 
quale, ien, nellaconsuetapasserella 
tra trvu, radio e giomali, ha dato il 
benservito a Mazzone .Displace, 
ma era giunto il momento di cam-
biare» Gia amva Carlos Bianchi, 47 
anni argentino che fa la zona ma 
dieono anche molto simile, nelcini-
smo, aTrapattoni Seoahajconge-
dato anche Giannim «Urganizzere-
mounafestapersalutarlo> HPnnci-
pe^servjto 

Mazzone ha chiuso a testa alta La 
Roma ha mentato la vittona L'lnter 
ha avuto solo un'occasione, a inizio 
npresa, quando gia si viaggiava 
sull'1-0, e I'ha sprecata Cervone ha 
trascorso un pomenggio tranquillo 
Partita modesta, quella di ien, fortu-
natamente sonetta da un arbitro lu-
cidoeautontano Cesanhaassegna-
to un ngore che e'era (contrasto in 
area Fresi-Totti) e non ha assegnato 
quelli che non e'erano (il solito Totti 
a terra dopo contrasto regolare con 
Paganin) Ha ammomto il giusto 
(Pagliuca, Paganin e Ince), ha 
espulso l due bulb, Statuto e Carlos, 
che avevano fatto un indecente sipa-
netto durante la nssa che si era sca-
tenata dopo un fallaccio di Ince su 
Totti Due minuh di calcio saloon, 
con pugm manate e spintom, poi la 
punizione per i due piu cattm Parti
ta mediocre e ngore calciato in ma-
niera maldestra il tiro di Di Biagio 
era centralissimo, Pagliuca lo ha an
che toccato ma non 6 nuscito a de-
viarlo Non era giomo di calcio raffi-
nato ien, ma forse anche questo 
spiega perche la Roma £ quinta e 
I Inter settima 

Cervone 6 non si distrae may per 
tutta la gara L'lnter non lo metre 
mat in grossa difficolta 
Aldair 7: 4 il migliore della difesa 
giallorossa Spietato su Branca, 
molto attento sulle chiusure sul 
versante sinistra dell'attacco del-
I Inter Unico neo un nlancio sbi-
lenco colpisce un giocatore ne-
razzurro, ma Ganz non ne appro-
fitta 
Petruzd 6,5-' puntuale come il 
collega brasiliano negli anucipi e 
nei npieghi Clamoroso un suo 
•liscio» all'inizio del secondo tem
po che mette Branca in condizio-
ne di pareggiare 
Lanna 6,5: fa un figurone anche 
grazie ad un Ganz inesistente Sui 
cross intensti svetta di testa senza 
concedere nulla agli awersan 
Moriero 5,5: per essere un'ala de-
stra dovrebbe spmgere un po' di 
piu magan cercando piU spesso 
di satiate il suo diretto awersano 
Sbaglia un gol solo davanti a Pa
gliuca Da il megiio di se in fase 
difensiva 
Them 6,5: meno efficace del soli
to ma sempre inesaunbile Molto 
atletico ma altrettanto leale il suo 
duello con Ince 
IN Biagio 7: propno atl'ultima 
giomata I ex foggiano disputa la 
migliore partita da regista centra-
le Grazie a lui la curva sente me
no la mancanza di Giannim 
Qualche bella intuizione in un 
centrocampo altnmenti fin trop-
po troppo gngio Si prende la re-
sponsabihta di calciare dal di-
schetto, per sua fortuna Pagliuca 
non nmane immobile (dall'85 
Capploli SK dieci minuti, con il re
cupero, spesi a correre su e giu 
per tamponare gli attacchi senza 
costrutto dell'lnter 
Statuto 4: come un giustiziere del 
Ku Klux Klan nfila due tacchetta-
te assassine a Ince e a Roberto 
Carlos Spreca un semzio d'oro 
di Totti poi toma a «colpire» Solo 
I'espulsione (sacrosanta) lo pla-
ca 
Carbonl 6: in attacco non si vede 
Dalle sue parti si aggira il temuto 
Zanetti megiio non distrarsi 
Tottt 6: ha spunti da autentico 
fuonclasse, soprattutto in fase di 
appoggio aile punte Con un col-
po di testa serve a Delvecchio un 
pallone d'oro, con un estemo de-
stro <doc» libera Statuto Peccato 
che perda gran parte del tempo a 
litigate con gli awersan (dal 75' 
AMOHI 6: 6 1'idolo dei tifosi per
ch* "gioca cor core» I piedi, pe-
r6, sono quello che sono ma ien 
il cuore era pid utile) 
Dehtccklo 6,5: nei pnmi minuti k 
il solo giallorosso a «vedere la 
porta* con quattro conclusion! 
nello specchio Nel secondo tem
po Totti lo abbandona in avanti 
ma lui non si scompone e comin-
cia a sacnficarsi Anche da solo 
mette in allanne tutta la difesa 
dell Inter Venne a Roma per fare 
la panchina, oggi torna (forse) a 
Milano, ma da titolare (dall'88 

nri pochi minuti giusto per 
) D Massimo Filippom 

Signori toma capocannoniere, segna anche Boksic. Granata in B, senza piti pubblico 

Lazio europea, Toro sconsolato 
DAI-LA NOSTRA REOAZIONE 

MiCHButnuaowiio 
• TORINO E finita com'era co-
mlnclata 1'estate scorsa nel raduno 
dl precampionato, neU'ultima rivi-
sltazlone dl folia al Rladelfla sotto 
unapiogglatorrenziale II solito de
stine dl cui Giove Pluvio sembra 
avere II monopolio E sotto undllu-
vlo di sentimentl contrastanti che 
accompagna la discesa del Torello 
la tifosena granata espone la pii) re-
cente produzione di stnscioni anti-
Callen (lanovitaeunacontestazio-
ne al ventllato ingaggio del «con-
dor» Agostlnl dal Napoli) e nel fina
le da sfogo alia sua rabbia sugli in-
colpevoli segglolini del vituperato 
Delle Alpi Cos) il eampionato della 
terza retrocesslone esaurisce la sua 
flammellaconunasconfitta La La
zio implega appena nove minuti 
per seppelilre dal fischio d'inlzio di 
Nicchi quel che resta del Toro deci-
mato dalle note assenze dl Cravero, 
Rlzzitelll, Pele, cul si e aggmnto al-
I'ulumo minuto Falcone Ma, nei 
prtml clnquanta second!, tagliuzza 

II residuale oigoglio granata, palli-
do nflesso di un gruppo che malin-
conicamente si 6 sfaldato tra voghe 
dl abbandoni econcrete latitanze 

laziali, che si apprestano a rag-
giungere la lontana Cina per una 
tournfe (nentro In Italia il prossima 
29 maggio), mtanto punteilano la 
loro altalena.ite stagione con un 
terzo posto che vale I'Europa grazie 
ad un finale spnntoso che si com-
menta da s6 20 punti nelle ultime 
otto gare Un «regalo» con cui i 
biancoazzum gratificano il loro tec-
nico Zeman nel giomo del suo49 o 
compleanno Una domenica di 
gioia anche per Signori, cui Zeman 
ha nschlato di rovmare la festa con 
un'mtempestiva sostituzione al 77 
mentre Protti scarlcava la sue ulti 
me bordate per cercare 1'aggancio 
al top dei bomber Meno male che 
alia Signora, Protti ha sparato sol-
tanto con una doppietta, altn
menti chissa che musi lunghi (e 
con qualche raglone) nello spo 

gliatoio lazialeCosi, se Sacchi 6 
un'eco lontana, il biondmo di Alza-
no Lombardo (Bergamo) si pu6 
consolare con il terzo «bum-bum» 
vincente nella classifica del canno-
nien (24 gol) in coabitazione con 
Protti Tre vittone (su quattro cam-
pionati) per la punta die nello spo-
ghatoio ha vividcato il dialogo a di-
stanza con il ct della Nazionale «Se 
aspetto la'telefonata di Sacchi? No1 

Elaventa lo so di aver fatto del mio 
megiio ed ho la consapevolezza di 
aver dato il massimo> In realta, la 
delusione S un ombra vaga e cor-
posa sospesa sul suo viso che tradi-
sce il suo stato d'animo 

A questo punto, ci si rende conto 
che la partita fa da sfondo ad altre 
stone Non poteva andare diversa-
mente con quell'abissale dlfferen-
za di valon in campo da una parte 
una squadra determinate a garan-
tirsl un traguardo di prestigio, dal-
I altra un concentrate di delusioni, 
di amarezza e di implumi «baby» 
della Primavera Lido Vlen, I'ultima 
bandiera che I anima del Vecchio 

Toro ammaina sul suo cassero nel
la discesa in B ne ha schierati sei 
Doardo, Longo, Mezzano, Simo, 
Foglia e Sommese, lasciando in 
panchina un settimo, Bemardi 
Una valonzzazione, quella della li-
nea verde, che nentra nella voci in 
attivo di un bilancio in rosso che so
lo un Callen (fuon dalla realta) 
continua ad addebitare ad una mi-
stenoso quanto inesistente congiu-
ra arbitral-giornalistica 

La cronaca e un distillato di po
chi episodi Neanche un minuto e 
la Lazio va in rete Di Matteo mter-
lompe un disimpegno di Milanese 
e fa viaggiare la palla a Winter, velo 
dellolandese per Boksic che in 
area brucia con un diagonale raso-
terra Doardo in uscita Tre minuti 
dopo, Marchegiani si procure una 
sublussazione ad un dito della ma 
no destra in uno scontro con Mila
nese Si arnva al 9 e la Lazio rad-
doppia con Signori Edfeun'azione 
che mette a nudo i limiti della dife
sa granata inchiodata nei movi-
menti contra awersan che girano a 

Torino 
¥*IIV^H^S4K3t^|K 
Doardo 
Angioma 
(46' Moro) 
Longo 
Maltagliati 
Mezzano 
Milanese 
(20' Soghano) 
Bernardim 
Cristallim 
Simo 
Karlc 
(46' Sommese) 
Foglia 
All Vien 

c 
ssMSKS^i 

6 
5 

5,5 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 

5,5 
5 

5,5 
6 

(30 Caniato, 26 Bemar
di) 

i lii> " l iWg|MMIJW«i£« 
Marchegiani 
(5' Orsi) 
Negro 
Nesta 
Chamot 
Favalll 
Fuser 
Di Matteo 
Winter 
(30' Marcolin) 
Signori 
(76' Rambaudi) 
Casiraghi 
Boksic 
All Zeman 

2 
.«tsf l fc 

sv 
6 
6 
6 
6 

6,5 
6 

65 
6 
6 

6,5 
sv 
6 

6 5 

(24 Grandoni, 17 Gottar-
di) 

ARBITRO Nicchi di Arezzo 6 
RETI 1 Boksic, 10 Signori 
NOTE recupen 3 e 1 Angoli 14-5 per II Torino Giornata dl 
pioggia, terreno in buone condlzionl Spettatori 12 mila Am
monitl Fuser e Moro Presente In tnbuna II presldente della 
Lega calcio, Luciano Nlzzola 

mille L'esito non pu6 che ( 
esiziale per i ragazzotti di Vien ap
pena Boksic scopre un comdoio 
per imbeccare Signon al centra 
dell area, un assist che si traduce in 
gol come da manuale tiro di preci
sione a coronamento di uno scatto 
breve che infila il portiere granata, 

ormai un abituee delle uscita di cir-
costanza II resto, 6 solo un glossa
ry di appunti smarriti su come la 
partita perde la sua autentica vena 
agonistica, salvo qualche isolata 
fiammata granata che testimonia 
sola la debolezza dl una squadra 
daricostruire 

*fc-VU' 

Pogtiuca 6,5 intercetta senza re-
spingere il calcio di rigore di Di 
Biagio Per il resto e inappuntabi-
le Chiude la strada a Statuto e 
Delvecchio Sul secondo inter-
vento s'mfortuna In npresa 
Bergomi 5,5 non si schioda dalla 
linea difensiva dove il mestiere lo 
aiuta a non sfigurare davanti ad 
un Delvecchio piu giovane di 10 
anni Supera il centrocampo in 
una sola occasione per un cross 
di sinistra assai insidioso non 
sfruttato dai compagm (dal 64' 
FoMolM SK entra in campo per 
fare la terza punta, poi con I'e
spulsione di Roberto Carlos fim-
sce per retrocedere a terzino De-
stino gramo) 
Fresi 6 al centra della difesa n-
trova il suo habitat naturale, tran
quillo ed elegante si distingue per 
tempismo Commette solo uno 
sbaglio (e non 6 da poco) nel 
contralto che consente a Totti di 
rubargli il tempo Da qui il ngore 
deciso da Cesari 
Paguin 5,5 la marcatura di Del
vecchio a tratti lo imbarazza Ri-
corre qualche volta alle mamere 
forti, Chissa se Sacchi ha ncono-
sciuto il giocatore convocato 
qualche mese fa in Nazionale 
PistoM 5, 5 la corsa e il suo for
te Nel pnmo tempo prova ad af-
fondare poi nella npresa Ho
dgson lo sposta a destra ma I'ex 
vicentmo da quella parte non sa 
che pesci prendere 
ZmetH 6 il miglior acquisto stra-
nieit) di Moratti £ stato un auten
tico treno per tutta la stagione 
sulla corsia destra, peccato che 
sia amvato all'ultima stazione col 
fiato corto 
Maakoae 5 sempre anommo 
Nella linea di centrocampo e in 
difficolta a mantenere il pressing 
sui portatori di palla della Roma 
(dal 46* CartKNW 6 il suo Ingres-
so nsveglia I'attacco dell'lnter Un 
errore tenerlo in panchina in una 
gara da vincere a tutti i cosh) 
luce 6,5 si muove come un lea
der e del trascmatore ha anche 
l'ammo Si sbraccia invano per 
indicare at compagm le posiziom 
giuste Qualche entrata e fallosa, 
una soltanto - su Totti - e da cen-
surare 
Roberto Cirtoi 4 e I'equivoco tat-
tico che Hodgson non ha mai n-
solto Non 6 un terzino perche 
non copre, non 4 un centrocam-
pista perche non propone Nel 
duel|o msticano con Statuto 6 vit-
tima, non colpevole 
Braaca 5 turn gli occhi erano su 
di iui ma l'«ex» delude La squa
dra non |o supporta ed 6 costret
to sempre a partite, palla al pie-
de, da lontano per cercare I'af-
fondo Aldair non gli concede 
spazio Solo una volta si libera 
del difensore brasiliano, un po' 
poco per la vendetta annunciata 
Ganz 4,5 mai in partita, mai uno 
spunto o un guizzo Contnbuisce 
in modo detemunante a far tra-
scorrere una domenica tranquilla 
a Lanna 0 Massimo Filippom 

al Delle Alpl 
controCaltori 
ATortmecoiriJmiitiU 
contestaziowperigrMHrla.rMllMi 
ScrkB.Lt prime awbagde M M 
vemitc dalla Kanciffliwnudl 
pubbllco:lnfattilp>gairtisoMitatf 
appena 1.479, inches* M M »l tratti 
di un iccnrd ncgattra. HannoMto 
segultogllstriKkNiilMlHaiti 
ccmtroCikert, mentre U M U M 
•.tetteraipeitt-eiUttdhtrtbiilb 
iringreiMdcHostHlloibl 
coonHnimtntodeidua.comemiite 
rhwHo *) presldente Ml Mdanaw 
-InsBenzioeMnudMiori-.Ksiie 
Doinuncito,ifliwp*rtrU,im 
epbodn dl vamUlbmo, die 
skuniMRttcosteriillisockti 
mUionUnquintouricoitrattai 
rrfondertidiimluusitidtltrroii. 
AkunededntdlsalmMuitLdwli 
paredellicuiviMintoni,liMMO 
dr*etolN«gMlnlcNrMMOlMicMI 
ill'estemo del DeHe Alpi, losbdlo 
cheestitoil centra dl time 
polemkhe.LiiperanzidliM 
congedo mem mejto diHaserieA 
per H Torino MHW durttc pw 
sesunti secondl: II primo gol dl 
Bsksk e pn quello dl Signori sono 
arrival come una mamU. 

http://bowdtfaWoitrii.l-aofllU.del


TOTOCALCIO 

ATALANTA-PADOVA 1 
BARI-JUVENTUS X 
CAGUARI-PARMA 1 

MILAN-CREMONESE 1 
NAPOLI-UDINESE 1 
PIACENZA-FIORENTINA 2 

ROMA-INTER 1 
TORINO-LAZIO 2 
VICEN2A-SAMPDORIA X 

PERUGIA-SALERNITANA 2 
PISTOIESE-FOGGIA 2 
ACIREALE-ASCOLI X 
SAVOIA-LECCE 1 

L. 16,697.680.026 

L. 31.386,000 
L 1.090.900 

QOOTI: 
Al«13» 

Al«12» 

TOTBfiiM I , ' ' 

I 4 • 10 U 22 21 20 

(1) Avezzano-Marsala 

(4) Bari-Juventus 

(•) Cesena-Bologna 

(10) Fano-Riminl 

(M) Mllan-Cremonese 

(21) Pistolese-Foggia 

(21) Regglana-Brescia 

(20) Vlcenza-Sampdoria 

3-1 (4) 

2-2 (4) 

2-3 (5) 

3-2 (5) 

7-1 (8) 

2-3(5) 

3-2 (5) 

2-2 (4) 

MONTmiMli L, 10.815.528.476 
Agli«8»: L. 1.442.070.000 
Al «7»; L 2.620.000 
Al«6»: L. 65.500 

A Vicenza finale con giallo: per i doriani c'e l'lntertoto 

Delusione Samp 
Annullatoa 
il gol par TEuropa 

Vicenza 9 Sampdoria 2 O I U U O D I P A L M A 
• VICENZA. Tra Vicenza e Sam
pdoria non c'e verso di vedere un 
vincitore. E finita 2 a 2 nell'ultima 
di campionato, in parita anche 
l'andata a Marassi con idenlico ri-. 
sulfate, e in parita anche I'ultimo 
incontro ufficiale tra le due squa-
dte in serie A, quindici anni fa. Ma 
se per ii Vicenza il risultato non 
aveva alcuna importanza, per la 
squadra di Eriksson battere i bian-
corossi avrebbe significato spera-
re in un posto Uefa, magari con 
unospareggioconl'lnter. 

La Sampdoria ci ha provato, ha 
sbagliato molto, rischiato tanto e 
ha trovato avanti a se un Vicenza 
che non aveva alcuna voglia di re-
citare il ruolo di sparring partner. 
Sul campo allora e finita in parita, 
anche se le recriminazioni si spre-
cano. Sono tutti doriani pero i mo-
tivi di rammarico. «Vincere - spie-
ga Eriksson - era per noi importan-
te ma non abbiamo perso I'Euro-
pa per questo risultato. II posto in 
Uefa lo abbiamo perso all'andata: 
appena 22 punti contra i 30 rac-
coltl nel girone di ritomo. E se in 
un mese abbiamo battuto Juve, 
Inter e Milan, vuol direche la squa
dra su cui lavorare per la prossima 
stagione c'e, non e stata solo fortu-
na». Assieme alia Juve, la Samp e 
la squadra che ha segnato piu gol 
in trasferta. Un altro motivo di 
rammarico, cost come il gol fallito 
da Chiesa nel secondo tempo. «S1, 

Brivlo 
Sartor 
Bjorklund 
Viviani 
(72'Belotti) 
D'lgnazio 
Amerini 
(59' Rossi) 
Oi Carlo 
Maini 
Ambrosetti 
(77' Pittana) 
Murgita 
Otero 

All.: Guidolin 

7 
6.5 

7 
5.5 

6 
6.5 

7 
6 

6.5 
6 
7 

sv 
7 

6.5 

(1 Mondini, 16 Mendez). 

Zenga 
(48' Pagotto) 
Balleri 
Mannini 
Mihajlovic 
Evani 
Seedorf 
Karembeu 
Salsano 
Invernizzi 
(61' Maniero) 
Mancini 
Chiesa 

All.: Eriksson 
(4 Franceschetti, 
resi, 9 Sacchetti). 

6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 

5.5 
7 

5.5 
6.5 
6.5 
5.5 

7 Pesa-

ARBITRO: Rodomonti di Teramo 4.5 
RETI: 19' Mannini (autorete), 21 ' Seedorf, 33' Murgita, 84' Man
cini. 
RECUPERO:1'e5'. 
NOTE: angoli: 10-5 per la Sampdoria. Giornata di pioggia, terre-
no molto allentato. Ammoniti: Invernizzi, Karembeu, Maniero e 
D'lgnazio per gioco scorretto, Di Carlo per proteste. 

poteva passarla a Mancini. Ma ca
pita su un campo cos! pesante». II 
terreno reso scivoloso dalla piog
gia ha causato l'infortunio di Zen
ga, che si e rotto il naso in uno 
scontro con Otero. E ha rischiato 
di far rompere una gamba a Chie
sa. «S1 - spiega il bomber doriano -
e mi sono arrabbiato molto per 
quell'intervento. Anche perche 
non mi aspettavo un Vicenza cos) 
aggressive e determinate nel cer-

care il risultato". 
Nei primi minuti pero la Samp 

cerca subito di sbloccare il risulta
to. Ci provacon Chiesa al 7', incro-
cio di pali. Ci prova con Seedorf al 
10' ma il doriano, solo davanti a 
Brivio, manda a lato. Tra tanti erro-
ri, spunta il Vicenza. Al 19', Am
brosetti spara da trenta metri, la 
palla colpisce Mannini che spiaz-
za irrimediabilmente Zenga. II pa-
reggio pero arriva dopo appena 

AmbrosetHsegiMilprlmogoldelVlcciia 

due minuti. Chiesa fa tutto da solo, 
colpisce sicuro, ma Brivio devia e 
colpisce un braccio di Chiesa. La 
palla comunque arriva a Seedorf 
che da fuori area mette dentro. La 
partita e vivace, le emozioni non 
maricano. 

E arriva il terzo gol. Da un calcio 
d'angolo, Amerini serve di testa 
Murgita che dall'area piccola in-
sacca senza difficolta. «Nell'inter-
vallo - racconta Eriksson - ci siamo 
chiariti molto duramente». E i risul-
tatisisonovisti. 

Nella ripresa i doriani si fanno 
piO incisivi, piO determinati a cer-
care quel risultato che avrebbe 
potuto portare in Europa. Ci rie-

sce, in parte, ma anche sbaglian-
do molto. Con Chiesa, al 70', che 
sebbene solo davanti a Brivio con 
il compagno Mancini complete-. 
mente smarcato ad attendere in-
disturbato la palla, si impappina. II 
capitano della Samp pero si rifa 
all'84', anche se i biancorossi in 
questa occasione hanno lunga-
mente protestato per un fallo deilo 
stesso Mancini su D'lgnazio. II fi
nale e tutto doriano. Al 90' viene 
annullato a Chiesa un gol, per fuo-
rigioco. Nel recupero Brivio com-
pie due autentici miracoli, prima 
su Maniero poi ancora su Mancini. 
•Abbiamo chiuso un campionato 
meraviglioso - dice Guidolin - con 

V.PInto/Ansa 

una buona gara. Sugli episodi non 
dico nulla, non abbiamo mai fatto 
recriminazioni finora, figuriamoci 
adesso. Pero se avessimio battuto 
il Parma come avremmo meritato 
il nostra finale di campionato sa-
rebbe stato diverso. II futuro? Da 
domani torneremo a pensare alia 
salvezza, da conquistare il prossi-
mo campionato*. E Murgita? Pare 
un genovese cresciuto nel Genoa, 
segnare alia Samp deve essere 
una soddisfazione particolare. 
«Ma no - si schermisce il centra-
vanti vicentino - e solo un gol se
gnato a un'altra grande squadra». 
Ride, pero, ed e difficile credergll 
f ino in fondo. 

*£&&$&•*•; ./ -• «*••*. 

TOTIP 

1 
CORSA 

1) Tespl Lb 
2) Titan Dra 

2 
CORSA 

1)OrsagoDra 
2) Ogel 

3 
CORSA 

1) Rscife Card 1 
2) Proteoz 1 

4 
CORSA 

1) Nissan Rodl x 
2) Probo Laser 1 

5 
CORSA 

1)LespresCast 
2} Lino 

6 
CORSA 

1) Carlo Petrucchi 2 
2) Falco la 1 

CORSA• 
1) Isabel Arrow I S 
2) Red Storm 0 

el 6 «12» 
ail84.11» 
al 2.723 "10» 

L. 2.2B1.916.707 
L. 114.098.000 
L. 3.100.000 
L. 209.000 

ILPALLONECIFRATO 

Numeri 95-96 
802lereti 
101 i rigori 
46 autogol 

MASSIMO FIMPPONI 

• E di OTTOCENTOCINQUE il numero 
totale dei gol messi a segno nel campio
nato 95/96. Cpn i VENTOTTO di ieri la sta
gione appena passata si e rivelata piii ge-
nerosa della precedente con ben 1REN-
TADUE gol in piu. Anche nell'ultima gior
nata del campionato passato la Cremo-
nese fu baftuta con un passive piuttosto 
pesante (3-5 in casa con la Roma). 

Nel gioco delle classifiche a confronto 
hano un riscontro positive rispetto al 
campionato passato soltanto il Milan 
+1HEDKI, la Fiorentina +D0HCI e la 
Sampdoria +DUE. Poi solo squadre «in 
negativbv la Roma -UNO, la Lazio -QUAT-
TRO, il Parma -CINQUE, la Juventus e il 
Cagliari;-OTTO. Chiude la fila il Napoli -
MECI. 

Le QUATIKO neopromosse, Vicenza, 
Udinese, Atalantae Piacenza rimangono 
tutte in serie A. Retrocedpno invece il To
rino (non accadeva dall'88-89), la Cre-
monese ('9l-'92), il Bari ('91-'92) ed il 

Padova. 
II Piacenza disputed il suo TERZO 

campionato di serie A nella prossima sta
gione, secondo consecutive. Ma gli emi-
liani non avranno in panchina il tecnico 
Gigi cagni che dopo SB campionati con-
sec ulKi lascia la guida del Piacenza. 

Dal NOVANTA il Bari non batte la Ju
ventus in casa. II venticinque novembre 
di quell'anno i baresi superarono al S. Ni
cola i bianconeri 2-0. Dopo CINQUE anni 
la Lazio torna a battere fuori casa il Tori
no. L'otto settembre del '91 i biancoaz-
zurri s'imposero per uno a zero al Delle 
Alpi, segnd Ruben Sosa. 

Risale a QUARANTAQUATTRO anni fa 
I'unico successo dell'Udinese a napoli 
(2-1 il 3 febbraio). 

PRIMA sconfitta quest'anno per llnter 
con I'arbitro Cesari. II direttore di gara di 
Genova aveva diretto il match tra neraz-
zurri e giallorossi anche all'andata (fini 
2-0 per Tinier). Cesari diresse la squadra 

di Hodgson anche nella trasferta di Cre
mona, terminata con un netto successo 
(4-2). 

PRIMA presenza in campionato, pro-
prio all ultima giomata per il portoghese 
del Milan Jorge Paulo Futre al rientro do
po n'assenza dovuta ad un grave infortu-
nio. Particdarmente sfortunata I'ayventu-
ra italiana del fantasista lusitano. IRE sta-
gioni (due con la Reggiana), QUATTOR-
DKI presenze e SB gol. 

E della Lazio I'attaccp piu prolifico del 
tomeo con SESSANTASEI reti, i peggiori 
sono invece quelli del napoli e del Torino 
(solo VENTOTTO reti all'attivo). Capitolo 
difese: impenetrabile quella del Milan 
(VENTrQUATTRO), troppo allegara quella 
del Padova, perforata addirittura SETTAN-
TANOVE volte. La peggiore difesa nel tor-
neo passato fu quella del Brescia con 
SESSANTACINQUE gol al passivo. 

Per la TERZA volta negli ultimi QUAT-
TRO campionati Beppe Signori conquista 

il titolo di capocannoniere. Quest'anno a 
pari merito con Igor Protti (non era mai 
accaduto che una squadra con il capo
cannoniere retrocedesse) a quota VENTI-
QUATTRO Nei campionato 92-93 Signori 
s'impose con 26 gol, i'anno successivo il 
laziale ne realizzb 23. 

Sale a CENTOUNO il numero totale dei 
rigori decretati in questo campionato. Ieri 
tre i penalty assegnati e realizzati, da Di 
Biagio (Roma), Pizzi (Napoli) e Oliveira 
(Cagliari). OTTANTA quelli trasformati. 

DOMCI il numero delle triplette del 
campionato 95-96, SETTANTATRE le dop-
piette (due ieri, quelle di Di Canio e Prot-
« ) • 

Le SETTE autoreti di ieri (Serao del Pa
dova a favore dell'Atalanta, Montanari 
pro Juve, Sensini pro Cagliari, Gualco pro 
Milan, Pecchia pro Udinese, Maccoppi 
pro Fiorentina e mannini pro Vicenza) 
hanno invece portato il numero totale 
degli autogol a QUARANTASETTE. 

IVERDETTl TQTQDQMANl 

Atalanla-Padova 3-0 

Bari-Juventus 2-2 

Cagliari-Parma 2-0 

Miian-Cremonese 7-1 

Napoli-Udinese 2-1 

Piacenza-Fiorentina 0-1 

Roma4nter 1-0 

Torino-Lazio 0-2 

Vlcenza-Sampdoria 2-2 

MILAN 

J U V I N T U S 

LAZIO 

F IORINTINA 

ROMA 

PARMA 

I N T I R 

SAMPDORIA 

V I C I N Z A 

UDINESE 

NAPOLI 

CAQLIARI 

ATALANTA 

PIACENZA 

BARI 

TORINO 

CREMONESE 

PADOVA 

punti 

7 3 

6 6 

5 6 

8 9 

5 8 

6 8 

8 4 

5 2 

4 9 

4 1 

4 1 

4 1 

3 8 

3 7 

3 2 

2 9 

2 7 

2 4 

PARTITE 

Gi. 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

VI. 

21 

19 

17 

17 

16 

16 

15 

14 

13 

11 

10 

11 

11 

9 

8 

6 

5 

7 

Pa. 

10 

8 

8 

8 

10 

10 

9 

10 

10 

e 
11 

8 

6 

10 

8 

11 

12 

3 

Pe. 

3 

7 

9 

9 

8 

8 

10 

10 

11 

15 

13 

15 

17 

15 

18 

17 

17 

24 

P.ETI 

Fa. 

60 

58 

66 

53 

51 

44 

51 

59 

36 

41 

28 

34 

38 

31 

49 

28 

37 

41 

Su. 

24 

35 

38 

41 

34 

31 

30 

47 

37 

49 

41 

47 

50 

48 

71 

46 

57 

79 

IN CASA 

Vi. 

13 

12 

13 

11 

9 

13 

10 

10 

10 

8 

8 

9 

7 

9 

6 

6 

4 

6 

Pa. 

3 

3 

2 

4 

6 

3 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

2 

7 

6 

10 

3 

Pe. 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

6 

6 

4 

5 

3 

8 

RETI 

Fa. 

43 

32 

45 

36 

28 

29 

35 

33 

22 

23 

14 

22 

24 

22 

29 

21 

25 

27 

Su. 

11 

14 

15 

21 

15 

9 

11 

15 

12 

16 

10 

9 

20 

21 

25 

19 

20 

32 

FUORI CASA 

VI. 

8 

7 

4 

6 

7 

3 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

0 

2 

0 

1 

1 

Pa. 

7 

5 

6 

4 

4 

7 

5 

5 

6 

3 

6 

4 

2 

8 

1 

5 

2 

0 

Pe. 

2 

5 

7 

7 

6 

7 

7 

8 

8 

12 

9 

11 

11 

9 

14 

12 

14 

16 

RET 

Fa. 

17 

26 

21 

17 

23 

15 

16 

26 

14 

18 

14 

12 

14 

9 

20 

7 

12 

14 

I 

Su. 

13 

21 

23 

20 

19 

22 

19 

32 

25 

33 

31 

38 

30 

27 

46 

27 

37 

47 

Me. 

ing. 

+ 1 

- 5 

- 9 

- 9 

- 9 

- 9 

-12 

-13 

-15 

-20 

-20 

-21 

-23 

-23 

-27 

-28 

-29 

-34 

MILAN: CamplonedTtalla (Charppion League) 
JUVENTUS; Coppa Uefa (Champion League se 

vince la Champion League 94/'95) 
FIORENTINA: Coppa Uefa (Coppa delle Coppe 

sevlnce la Coppa Italia) 
LAZIO: Coppa Uefa 
PADMA/ROMA: Coppa Uefa (se la Juventus 

vince la Coppa Campioni o la Fiorentina la 
Coppa Italia) altrimenti spareggio 

INTER: Coppa Uefa (se la Juve vince la Coppa 
Campioni e la Fiorentina laCoppa Italia) 

ATALANTA: Coppa delle Coppe (se vince la 
Coppa Italia) 

BARI, TORINO, CREMONESE, PADOVA; retro-
cedono in serie B 

Donunica 19-B-1WB or* 16.00 
ANCONA-GENOA 
AVELLINO-PERUGIA 
BOLOGNA-LUCCHESE 
BRESCIA-COSENZA 
F.ANDRIA-REGGIANA 
FOGGIA-CESENA 
VERONA-PALERMO 
REGGINA-PESCARA 
SALERNITANA-PISTOIESE 
VENEZIA-CHIEVO 
PROPATRIA-NOVARA 
FORLl-TREVISO 
TRIESTINA-LIVORNO 

MARCATORl 

2 4 ra t i : PROTTI (Bari) e SIGNORI 
(Lazio) 
2 2 r * U : CHIESA (Sampdoria) 
1 9 rati: BATISTUTA (Fiorentina) e 
BRANCA (Inter ex Roma) 
1 7 rati: BIERHOFF (Udinese) 
I S rati: OLIVEIRA (Cagliari) 
14 reti: CASIRAGHI (Lazio); CACCIA 
(Piacenza) e N. AMORUSO (Padova) 
1 3 rati: GANZ (Inter): VLAOVIC 
(Padova) e BALBO (Roma) 
1 2 rati: ANDERSSON (Bari), RA-
VENELLI (Juventus) e OTERO (Vi
cenza) Protti Signori 



ABORDOCAMPO 

Mazzone: «Restare 
alia Roma 
sarebbe damoroso» 

(Maltnta-Padova): 
«Avevo detto che ci saremmo sal-
vati all'ullima partita mentre que-
sta volta la salvezza matematica e 
arrivata alia penultima. Adesso 
cerchiamo di ribaltare lo 0-1 del-
I'andata nella finale di ritomo con 
la Rorentina in Coppa Italia, saba-
to a Bergamo», 
Conte (tari-Juventin): Contra 
I'Ajax il nostra "maestro" Lippi ha 
detto che giochera chi e piu in 
forma per esortarci ad un impe-
gno ancora maggiore e noi cer-
cheremo di accontentarkx 
FasccW (Bari-iuve): «ll 2-2 di oggi 
e la prestazione della mia squadra 
e la rappresentazione del nostra 
campionato: un attacco magnifico 
e prollfico ed una difesa che pren-
de moltl gol». 

Scab (Cagliari-Paima): "Abbiamo 
combinato un patatrac, anche se 
in campo abbiamo fatto il nostra 
dovere. Ora dobbiamo tifare Juve 
e Rorentina per essere certi di an-
dare in Eurapa». 
CapcHo (Milan-Citmonese): -E 
stata una grande emozione, gli 
addii in, questa maniera toccano 
chiunque. Questo e un belhssimo 
rlcordon. 
Siinmi (MHan-CrcmoncM): «Sia-
mo stati tre anni in serie A, questo 
e un record nella storia della Cre-
monese, Ora la squadra avra un 
allenatore nuovo d ie non saro io». 
Tagllalattla (Napoll-Udliiest) «fi 
andata bene, abbiamo conquista-
to una bella vittoria, dando prova 
dl carattere. L'abbraccio a Bo-
skov? Lo devo ringraziare, mi ha 

dato tanto sia dal punto di vista 
calcistico, sia professionale» 
Zaccheroni (Napoli-Udinese): « E 
stata una partita divertente con 
occasion! per entrambe le squa-
dre, Poi il gol di Pohcano ha cam-
biato la squadra. Comunque il bi-
lancio della nostra stagione e piu 
che positivo". 
Sensl (piesidente della Roma). 
•Sono stato lontano dalia stampa 
negli ultimi tempi, ma ogni cosa 
che dicevo veniva interpretata in 
maniera diversa. Ma ie cose in fu
ture dovrebbera cambiare perche 
accantonata 1'idea di comprare 
insieme alia Lazio una Tv abbia
mo deciso di diventare produttori 
televisivi. Faremo programmi da 
vendere alle televisioni per cui la 
collaborazione con la stampa di-
ventera primaria». 
Sensi 2: «ll solo fatto che I'lnter 
non ha mai tirato in porta dimo-
stra che il nostra successo e meri-
tato. Quanta a Mazzone I'ho rin-
graziato soprattutto per quello che 
ha saputo dare sul piano umano. 
£ stato massacrato fin dal primo 
giorno di ritiro, quando gia si par-
lava di una sua sostituzione, ma e 
andato avanti per la sua strada, di-
fendendo la squadra e portandola 
a un passo dall'Europa». 
Sensi 3: «Sono contento per la vit
toria. Quanta a Mazzone chi ha 
detto che e tutto deciso? Nessuno 
lo ha ancora congedato». 
Mazzone (Roma-Inter): «Ringra-
zio i tifosi che stimano l'uomo e 
non la sua romanita. Sensi ha det
to che non sono stata ancora con-

gedato? Ha ragione perche nessu
no mi ha comunicato nulla uffi-
cialmente. Se dovessi restate sa
rebbe veramente clamoroso». 
MontU (presidente ddl'lnter): 
•Sulla attuale partecipazione della 
squadra all'Intertoto vediamo pri
ma i risultati di Juve e Fiorentina, 
poi decideremo. 6 un tomeo che 
si puo fare, i giocatori lo accette-
ranno, e cercheremo di prowede-
re anche per l'eventuale assenza 
di Hogdson per le prime due par
tite. Delvecchio? e un giocatore 
molto bravo, vedremo cosa pos-
siamo fare, per ora posso solo di
re di non avere avuto nessun in-
contro in merito con i dirigenti 
giallorossii. 

Hogdson (Roma-Inter) :«La squa
dra e venuta fuori solo nel secon-
do tempo, ma la Roma si e chiusa 
bene ed ha meritato di vincere. 
Pero sarei molto curioso di cono-
scere il vostro parere sul rigore. II 
nostra settimo posto e giusto, non 
potevamo fare di piu, almeno per 
quest'anno. Delvecchio sarebbe 
molto importante per I'lnter. lo so 
che e alia Roma solo in prestito, 
quindi ho sempre pensato che 
debba tomare con noi» 
Paganin (Roma-Inter)' «II il rigore 
c'era , peccato pero del risultato. 
II presidente Moratti ci teneva 
molto all'Llefa. Se la societa deci
de di farlo lo giocheremo, ma non 
sara semplice. Si affrontano squa-
dre gia in forma, la nostra situa-
zione psicologica non sarebbe 
delle migliori, si rischia di com-
promettere tutta la stagione suc-

Manonecelebra la vittoria della Roma 

cessiva». 
Petard (Roma-Inter): .Primadel
la partita avevamo solo una possi
bility di finire in Europa. Oggi ne 
abbiamo tre. Se sara necessario 
faremo il tifo anche per la Juven-
tus. II brutto fallo di Ince su Totti 
poteva voler dire rischiare la car-
riera». 
Signori (Torlno-Uzio): A r se , se 
Zeman mi lasciava in campo, 
avrei potuto fare altri due gol. Co
munque e sempre un traguardo 
grandissimo perche vincere la 
classifica cannonieri per tre sta-
gioni e riuscito finora solo a Pruz-
zo e a Platink 
Zeman (Lazio-lnter): -La Coppa 
Uefa e un buon obiettivo, anche 
se avevamo le potenzialita per fa

re meglio in campionato». 
Zoff (Lazlo-lnter): «Certo, il nostra 
potenziale ci ha mdotto a lottare 
per lo scudetto, almeno a tentare, 
ma lo vince una squadra sola e le 
pretendenti erano tante. II terzo 
posto e da accettare come buono, 
anche se ci aspettavamo qualcosi-
na in piii, ma ci hanno penalizza-
to i due mesi centrali del campio
nato, quando 11 nostra rendimento 
e stato negativo» 

Eriksson (Vicenta-Samp): 'Pecca
to per la pioggia, con il sole sareb
be stato un altra matclx 
Guidolin (Vkema-Samp): «Mi di
splace per la festa rovinata dalla 
pioggia ma in questa stagione sia-
mo stati spesso illuminati dal so
le... 

EUR0F00TBALL 

Dortmund e Auxerre 
campioni in anticipo 
m Annata di "doppiette" in giro 
per l'Europa In Inghilterra il Man
chester United, dopo il campionato, 
ha conquistato anche la Coppa di 
Lega, in Francia, invece, e toccata al-
I'Auxerre laurearsi campione dopo 
essersi aggiudicato la Coppa. E in 
Germania si e confermato campio
ne il Borussia Dortmund. 
Inghilterra: giomata storica per il 
Manchester United. 1 "devils" mfatti 
non solo hanno centrato I'accop-
piata campionato-Coppa (impresa 
riservata solo alle grandi squadre), 
ma soprattutto sono i primi ad aver 
colto questo risultato per la secon-
da volta. II Manchester United si e 
aggiudicato la Coppa al termine 
della finale giocata contro il Liver
pool, grazie al suo uomo piu di-
scusso (e piu amato)- la rete del 
successo a Wembley e stata infatti 
siglata da Eric Cantona all'86'. La fi
nale ha avuto una coda decisa-
mente spiacevole: nel corso della 
premiazione i tifosi del Liverpool 
hanno infatti tentato di aggredire 
(senza riuscirci, per fortuna) pro-
prio Cantona e 1'allenatore del 
Manchester United, Alex Ferguson 
Germania: >! Borussia Dortmund, 
dunque, si e laureate campione di 
Germania per il secondo anno con-
secutivo con una giomata d'antici-
po. I gialli hannb centrato il tra
guardo grazie al pareggio (2-2) ot-
tenuto sul campo del Monaco 
1860 Contemporaneamente 11 
Bayern Monaco (che era sotto di 
tre punti prima della penultima 
giomata) e stato sconfitto per 2-1 
sul campo dello Schalke 04, impe-
gnato nella volata per un posto in 
Coppa Uefa, a questo punto rag-
giunto matematicamente. Una cu-
riosita- il gol che ha condannato il 
Baym Monaco alia seconda posi-
zione e stato siglato da un ex del 
Borussia Dortmund, cioe Andreas 
Moeller Per il Borussia Dortmund si 
tratta del quinto successo in cam
pionato: oltre al titolo ottenuto 1'an-

no scorso, i gialli si erano imposti 
nel 1956, 1957 e 1963. Queste le 
prime posizioni in classifica dopo 
33 giornate: Borussia D. 65, Bayern 
M. 61, Schalke 04 e Borussia Moen-
chengladbach 53, Hansa Rostock 
49 
Francia: se per il Manchester United 
e stata una giomata storica, per 
I'Auxerre la soddisfazione e proba-
bilmente maggiore. L'Auxerre si e 
infatti laureate per la prima volta 
nella sua stona campione naziona-
le, una settimana dopo aver centra
to la vittoria in Coppa di Francia: 
una "doppietta" che finora era riu-
scita soltanto aH'Olympique Marsi-
glia dei tempi d'oro, nel 1989. 
L'Auxerre ha ottenuto la matemati
ca certezza del titolo grazie al pa
reggio (1-1) ottenuto sul campo 
del Guinguamp Erano due le squa
dre che potevano ancora raggiun-
gere i neocampioni: il Metz e stato 
pero sconfitto Nantes per 1-0. E il 
Paris Saint-Germain, reduce dal 
successo in Coppa delle Coppe, ha 
pareggiato (2-2) sul campo del 
Bordeaux, restando a 4 punti di di-
stacco dall'Auxerre. Adesso in se
conda posizione e'e anche il Mo
naco, che ha goleado (5-1) contro 
lo Strasburgo. Questa la classifica 
dopo 37 giornate: Auxerre 69, Pa-
ris-SG, Monaco e Metz 65, Lens 62. 
Portogallo: >l Porto si e riconferma-
to campione portoghese, superan-
do di parecchie lunghezze i rivali di 
sempre del Benfica. L'ultima gior-
nata, giocata ten, ha visto i campio
ni superare per 1-0 il Belenenses. II 
Benfica, invece, ha salutato il pub-
blico di Lisbona con una goleada 
(5-1) ai danni del Maritime L'elite 
del calcio portoghese non cambia, 
visto che al terzo posto si e piazza-
to lo Sporting Lisbona (ieri 1-1 a 
Leca), e al quarto il Boavtsta (ieri 
1-1 con I'Amadora). Questa la 
classifica finale: Porto 84, Benfica 
73, Sporting 67, Boavista 65, 

OLo.M. 

ZAPWLQ 

Un anno 
vissuto 
(cosi cosi) 
in televisione 

L O M N Z O MIMACLI 

• 1 Un po' come e accaduto per il 
campionato di calcio, anche per 
quanta riguarda la televisione la sta
gione e andata esattamente come ci 
si poteva attendere il 27 agosto, 
quando e iniziata la maratona del 
pallone. Si sapeva che sarebbe stato 
piacevole seguire alcune trasmissio-
ni, noioso seguime altre, terribile ve-
derne altre ancora. E cosi, a mo' di 
riepilogo, ricordiamole una per una, 
azzardando anche un giudizio per 
ciascunadiloro. 

Quelli die il calcio,..: owero quelli 
che non deludono Fazio e compa-
gnia hanno vissuto un'altra ottima 
stagione: alcune puntate sono state 
esilaranli, altre meno, ma e impos-
sibile chiedere a una trasmissione 

che vive sugli ospiti sempre lo stes-
so standar di rendimento. Fabio Fa
zio si e finalmente' affermato come 
protagonista di una televisione al-
temativa rispetto ai varieta baudia-
ni, e per lui sembrano profilarsi 
nuovi lidi (vedi prima serata). C'e 
da augurarsi che questo non signifi-
chi I'addio a questa trasmissione. 
Giudizio: a costo di ripetersi, otti-
mo 
Stadkt sprint, cioe il trionfo del su-
perfluo. £ vera che la trasmissione 
di De Laurentis e Martino un po' di 
spettatori li ha comunque avuti, ma 
e altrettanto vera che esistono te-
leutenti che si bevono di tutto. Per
che si debba stare a sentire un'ora 
di chiacchiere sul calcio e un au-

tentico mistero. Giudizio: basta co
st. 
Novanteshno minuto: ve lo ricorda-
te? Era iniziato con la "grande novi-
ta" del risultato nascosto. I servizi 
dovevano essere costruiti "in diret-
ta", per conoscere il risultato solo 
alia fine. Fu un fallimento. Comun
que, i tre quarti d'ora coordinati 
(cosi, tanto per dire) da Galeazzi 
sono divenuti di una noia sconvol-
gente. E gia cosi Novantesimo mi
nuto meriterebbe I'insufficienza. Se 
a questo poi si aggiunge il teatrino 
di premessa il voto raggiunge livelli 
ancora piu bassi. Giudizio: ridateci 
il vecchio, caro, Novantesimo mi
nuto, con i gol e poco altro. 
Domenica sprint confinata in ora-

rio infelice, ia trasmissione di Rai2 
e comunque una delle piu vivaci 
della domenica. I servizi si susse-
guono con discreta rapidita, e an
che i commenti non sono debor-
danti. Giudizio: buono, a parte le 
velleita umoristiche di Mazzocchi. 
Galagoal: la trasmissione di Tmc, 
affidata prima a Flavia Filippi, poi 
defenestrata inspiegabilmente a fa-
vore di Alba Parietti, ha risentito ne-
gativamente del cambio di condu-
zione. E soprattutto, anche qui, rit-
mi lentissimi. Giudizio: alia ricerca 
della giusta formula. 
Pressing: alia Finmvest i mezzi non 
mancano. II problema e che per la 
trasmissione dl Raimondo Vianello 
ha tentato di metterne in campo 

troppi. Troppi ospiti, troppe chiac
chiere, troppi commentatori. E alia 
fine, si sa, II troppo stroppia. Giudi
zio: e proprio necessario riempire 
due ore di tivu, e confinare le pillo-
le di Mai dire gol ai nottambuli? 
La Domenica sporttva: anche qui 
chiacchiere in liberta per due ore e 
passa, ma almeno si parla di tutti 
gli sport. I condutton (Volpi e Leo-
freddi) sembrano due affabili pa
droni di casa, con il difetto che ten-
tano di mettere 1'ospite per forza a 
suo agio. Soprattutto, questa testata 
"storica" paga il fatto di arrivare do
po tutti gli altn. Giudizio. a rischio 
di estinzione. 

II processo del lunedi: atmosfera da 
bate, ospiti di qualita, poche stupi-

daggmi. Ma a quell'ora (mezzanot-
te passata) si deve soffnre d'inson-
nia o di pallonite per aver voglia di 
seguirla. Giudizio: spostatela. 
Mai dire gol: la "Gialappa's" anche 
quest'anno non ha deluso. Ha do-
vuto cambiare formula due volte, 
ma ha sempre azzeccato tutto. 
Malvista dai "puristi", e amatissima 
dagli sportivi, come dimostrano le 
tante partecipazioni. Tra queste da 
ricordarne una per tutte: Isolde Ko-
stner, in versione signora Muschio 
in quel di Sierra Nevada. E tra gli 
ospiti dello spettacolo, memorabile 
il duetto Piero Pelu-Inti lllimani sui
te note di "Ricominciamo". Giudi
zio: che faremo da luned) prossi-
mo? 

RISULTATI 

ANC0NA-CHIEV0 0-0 
CESENA-BOLOGNA 2-3 
COSENZA-VENEZIA 3-1 
GENOA-AVELLINO 3-0 
LUCCHESE-F.ANDRIA 1-1 
PALERMO-REGGINA 1-0 
PERUGIA-SALERNITANA 1-2 
PISTOIESE-FOGGIA 2-3 
REGGIANA-BRESCIA 3-2 
VERONA-PESCARA 3-0 

PR0S.TVRNQ 

19-5-96 ORG 16.00 
AN00NA-GENOA 
AVELLINO-PKRUGGIA 
BOLOGNA-LUCCHESE 
BRESCIA-COSENZA 
F.ANDRIA-REGGIANA 
FOGGIA-CESENA 
VERONA-PALERMO 
REGGINA-PESCARA 
SALERNITANA-PISTOIESE 
VENEZIA-CHIEVO 

^^CLASSIFICA. 

SQUADRE 

VERONA 
REOQIANA 
BOLOONA 

PERUOIA 
SALERNITANA 
LUCCHESE 

PALERMO 
COSENZA 

CESENA 
GENOA 

VENEZIA 
PESCARA 
P. ANDRIA 
AVELLINO 

POQOIA 
CHIEVO V. 
BRESCIA 
ANCONA 
RBQQINA 
PISTOIESE 

Punti 

6 1 
5 4 
5 3 
5 3 
5 1 
5 0 
4 8 
4 7 
4 6 
4 4 
4 3 
4 3 
4 1 

4 1 
4 1 
4 0 
3 9 
3 9 
3 5 
3 2 

PARTITE 

Giocate 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

Vinte v 

17 
14 

12 
14 

13 
12 
11 
11 
12 
12 
10 
11 
9 

11 
11 
7 

10 
10 
7 
7 

Pan 

10 
12 
17 
11 
12 
14 
15 
14 
10 
8 

13 

10 
14 
8 

8 
19 
9 
9 

14 
11 

Perse 

7 
6 
5 
9 

• 9 
8 
8 
9 

12 
14 
11 

13 
11 
15 

15 
8 

15 
15 
13 
16 

RETI 

Fatte 

47 
37 
34 
46 
39 

39 
32 
43 
46 
48 

29 
39 
39 
34 

27 
32 
41 
38 
30 
32 

Subite 

28 
27 
22 
38 
26 
37 
31 

40 
43 
47 

34 
46 
37 

45 
44 
29 
44 
44 
45 
45 

Media 
inglese 

- 7 

-11 
-10 
-12 
-11 
-13 
-14 
-15 
-17 
-19 
-18 
-19 
-19 

-21 
-21 
-18 
-22 
-22 
-23 
-26 

ci 

C2 

c RISULTATI ECLASSIFICHE 

QIRONEA 
RISULTATI: Carrarese-Leffe 3-0, ComoFiorenzuola 3-0, 
Empoli-Ravenna3-1, Modena-Spezla 0-0, Montevarchi-Mon-
za 1-1, Prato-Brescelro 2-0, Pro Sesto-Alessandna 1-1, Sa-
ronno-Carpt 0-1, Spal-Massese 2-0 

CLASSIFICA: Ravenna 65; Spat 60, Empoli 58. Como 48, 
Fiorenzuola e Monza 47, Alessandria 46, Prato 45, Carpi 43, 
Modena e Carrarese 41; Montevarchi 39, Saronno 36, Bre-
scello 33, Spezia e Pro Sesto 30; Massese 29, Leffe 22 

PROSSIMO TURNO 1 9 / 5 / 9 6 : Alessandria-Sa-
ronno, Brescello-Pro Sesto; Carpi-Spal, Fiorenzuola-Monte-
varchi; Leffe-Prato, Massese-Empoli, Monza-Como, Raven-
na-Modena, Spezia-Carrarese 

GIRONES 
RISULTATI: Acireale-Ascoli 1-1, Casarano-Gualdo 1-
1, Chieti-Castel di Sangro 1-2, Lodigiani-Alletico Catania 
1-1, Nocenna-Nola 2-0; Savoia-Lecce 2-1; Siena-Trapani 
4-0, Sora-Juve Stabla 2-1; Turns-lschia 0-0. 

CLASSIFICA: Lecce 59; Castel di Sangro 54, Nocari-
na 42; Ascofi 51; Gualdo 48, Atletico Catania e Sora 47; 
Siena 44; Lodigianl 42; fschia, Acireale e Casarano 41; 
Savoia 40, Trapanl 37; Juve Stabia 31; Noia 27; Turrls 25, 
Chieti 24 

PROSSIMO TURNO 1 9 / 5 / 9 6 : Ascoll-Sora; Atle
tico Catania-Nocerina; Gualdo-Savoia; Juve Stabia-Chie-
ti; Lecce-Acireale; Noia-Turns, Trapam-Casarano 

QIRONEA 
RISULTATI: Cittadella-Legnano 1-
0, Cremapergo-Templo 1-0, Lumez-
zane-Lecco 2-0; Novara-Alzano 1-0; 
Ospltal -Pavia 0-0; Palazzolo-Valda-
gno 0-4, Pro Vercelli-Pro Patrla 1-0, 
Sotblat.-Varese 0-0, Torres-Olbla 2-1 
CLASSIFICA: Novara 66, Lumezza-
ne 63, Alzano V 56, Torres e Pro Pa-
tria 54; l.ecco 52, Varese 49; Olbia e 
Solbiat 41, Valdagno e Pro Vercelli 
39; Templo e Cittadetla 38, Pavia e 
Cremapergo 37, Legnano 31, Ospltal 
23;Palazzolo17. 
PROSSIMO TURNO 1 9 / 5 / 9 6 : 
Alzano-Clttadella, Lecco-Torres; Le-
gnano-Cremapergo, Olbla-Palazzo-
to, Pavia-Lumezzane; Pro Patria-No-
vara, Templo-Solbiatese; Valdagno-
Pro Vercelli, Varese-Ospitaletto 

OIRONEB 
RISULTATI: Baracca-Forll 1-0, Fa-
no-Rlminl 3-2, Fermana-Ponsacco 4-
0, Livorno-Giorgione 2-0; Pontedera-
Trlestlna 0-0, Sandona-VIs Pesaro 2-
3, Ternana-Cecfna 1-1, Tolentfno-
Centese 2-1, Treviso-lmola 1-1, 
CLASSIFICA: Treviso 68, Uvorno 
64, Ternana 54; Fermana e Triestina 
53, Vis Pesaro 52, Rimini 46, Glorgio-
ne45, Ponted 42, Sandona e Forli 40, 
Baracca e Fano 39, Tolent 38, Pon-
sacco 37, Imola 36; Cecma 22, Cente-
8811. 
PROSSIMO TURNO 1 9 / 5 / 9 6 : 
Cecina-Sandona, Centeae-Fano, For-
li-Treviso, Giorgione-Ternana, \wo-
la-Pontedera, Ponsacco-Toientlno, 
Riminl-Temana, Triestlna-Livorno, 
Vis Pesaro-Baracca 

QIRONEC 
RISULTATI: Astrea-Benevento 0-0; 
Avezzano-Marsala 3-1; Battipag-Te-
ramo2-1, Catania-Catanzara 1-0; Fro-
sinone-Albanova 0-0, Giullanova-Ca-
strov 0-3; Matera-Trani 1-0, Taranto-
Fasano2-1, Viterbese-Biscegile3-1. 
CLASSIFICA: Frosinone 59; Avez-
zano 57; Glulianova 56; Viterbese S1; 
Aibanova 50; Battlp e Castrov. 49; 
Catania 48, Teramo 46; Matera e Ca-
tanzaro44, Taranto41; Benevento40; 
Bisceglie e Astrea 39, Faaano 33; 
Marsala30;TranM3. 
PROSSIMO TURNO 1 9 / 5 / 9 6 : 
Albanova-Catania; Benevento-Froai-
none; Bisceglle-Astrea; Castrov;-Bat-
tlpag; Catanzaro-Taranto, Fasano-
Matera; Marsala-Giullanova; Tora-
mo-Avezzano, Tranl-Vlterbese 
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La Cremonese resiste un tempo, poi dilagano i campioni d'ltalia 
• MILANO. Seal bardi San Siroci 
fosse slalo un Marlowe del pallone, 
costui sorseggiando la sua coca co
la (i superalcolici non sono merce 
da sladio) avrebbe probabilemen-
te commentate): «Quando una par
tita finisce 7-1 e una faccenda che 
puzza.,.».Ma questa volta I'impro-
babile personaggio avrebbe toppa-
to di brutto, a nprova che gli ameri-
cani saranno si dei detective feno-
menali pero di calcio non hanno 
mai capito niente. La valanga di gol 
con cui lo scudettato Milan del par-
tenle Fabio Capello sommerge la 
gia retrocessa Cremonese non e ro-
ba da ufficio indagini bensi un'e-
strema conseguenza della logica 
calcistica. 

Di illogica c'e semmai la posizio-
ne del cronista, il quale di fronte a 
tanto ben di Dio ofletto dal tabelli-
no, deve invece cominciare dal pri
ma e dal dopo partita, vale a dire 
dalle celebrazioni, dagli addii e dal
le lacrimuccie distribute da questa 
domenica di gaudio rossonero, 

Sessantamila persone, forse 
65.000, sono una specie di record 
per una partita assolutamente inu
tile a guardarla sotto il profilo della 
classifica. Tutti II, incuranti del cielo 
impietoso che rovescia pioggia su 
Milano fin dal primo mattino, per 
officiare il quindicesimo tricolore, 
Quel che awiene prima del fischio 
d'inizio e un trionfo del kitch pallo-
naro. A un certo punto - tanto per 
rendervi il concetto - c'e la fanfara 
dei bersaglieri che suona I'inno di 
Mameli mentre uno stuolo di fan-
ciulle con succinti body rossi e neri 
vaga sul campo aprendo ad inter-
mittenza ombrelli che compongo-
no la scritta: «10 anni grazie Silvio, 

Secondo «Ko|ak« Galliani, ammi-
nlstratore rossonero, il Milan non 
pud disporre come vuole dello sta-
dio Meazza e pensa a farsene uno 
in proprio, Beh, se le coreografie di 
questa domenica rappresentano la 
modesta festa di un club con le ma-
nl legate, allora I'awenlre Jara im-
pallidlreilcircoBamum... 

Per fortunac'e anche spazio per 
un momento intenso ma non piro-
tecnico. Arcade quando Mauro 
Tassotti, alia sua ultima eslbizione 
dopo sedici anni milanisti, va a sa-
lutare la curva, Un'ovazione, la 
slessa che gli tocca quando lascia 
anticipatamente II campo un'ora 
dopo, E per lui c'e anche un ap-
plauso - e siamo anivati al dopo 
partita - allorche saluta i giomalisti. 

Ma in queH'occasione il romano 
Tassotti ha anche ia faccia un tanti-
no interdetta. Qualche minuto pri
ma il preSidentissimo Berlusconi ha 
fatto irruzione in sala stampa per 
consegnare un paio di messaggi: 
«Mi sono diverlito per i gol ma so-
prattutto ho provato due [orti emo-
zioni, una per rarrivederci di Capel
lo, I'altra per l'addio di Tassotti. Pe-
rd a Mauro vorrei dire pubblica-
menle unacosa: se vuole ci ripensi, 
noi vorremmo averlo in campo an-
cora perun'aliraslagione». 

Inline, un po' dl cronaca in pillo-
le. Per 45 minuti e quasi partita vera, 
sbloccata al 6' da Wean (in gran 
forma il liberiano) con un tiro pero 
deviato da Gualco. Un quarto d'ora 

,t > • 

Milan, sette e vinci 
E Capeflo si commuove 
Goleada a San Siro per l'ultima di campionato 
dei campioni d'ltalia. Sette gol alia Cremonese 
e qualche lacrima per due addii illustri: quello 
(celebrato) di Fabio Capello e 1'altro (piu di-
screto) di Mauro Tassotti. 

MARCO VENTIMiaLIA 
dopo, ed e l'unico (atlo imprevisto 
del pomeriggio, arriva il pareggio di 
Florjancic, lestissimo a deviare di 
testa una punizione di Maspero re-
spintadallatraversa 

II secondo tempo e invece roba 
da luna-park. Comincia Weah se-
gnando una rete tutta sua con un 
formidabile rasoterra da fuori area, 
poi c'e un'autorete di Giandebiaggi 
su tiro di Albertini. Gli ultimi venti 
minuti sono iperbolici. Ad infierire 

sul povero Razzetti si alternano Pa-
nucci, Boban e Di Canio (autore di 
una doppietta). E al novantesimo il 
nuovo entrato Baggio (tenuto fin li 
in panchina a farcompagnia a Ba-
resi) manca l'S-1 (!) calciando 
una punizione sulla traversa. Fini
sce con un'altra "Standing ovation**, 
questa volta per Fabio Capello. E 
ora appuntamento in settimana, 
per raccontarvi I'inizio dell'era Ta-
barez 

Milan 
Rossi 
Tassotti 
(72' Coco) 
Galli 
Costacurta 
Panucci 
Eranio 
(50' Locatelli) 
Albertini 
Boban 
Di Canio 
Futre 
(79' Baggio) 
Weah 

All.: Capello 
(12 lelpo, 6 Baresi) 

^'S*fc * | 

7 
6,5 
sv 
6 

6,5 
7 
6 

6,5 
7 
7 

7,5 
6 

sv 
7,5 

r Cremonese 
Razzetti 
Giandebiaggi 
De Agostini 
(79' Ferraroni) 
Gualco 
Garzya 
Fantini 
Maspero 
(78' Steffani) 
Orlando 
Cristiani 
Tentoni 
(46' Aloisi) 
Florijancic 

AII.:Simoni 

1 
4,5 

5 
4,5 
sv 
4 
5 
5 

5,5 
sv 
5 
5 
5 
5 
6 

(22 Bianchi, 24 Bassani). 

ARBITRO: Lana di Torino 6,5 
RETI: 7' Gualco (autorete), 23' Florijancic; 59' Weah, 61' Alberti
ni, 66' Panucci, 83' e 86' Di Canio, 85' Boban. 
NOTE; recupero; 2' e 3'. Angoll: 10-3 per il Milan. Terreno in 
buone condizioni, spettatori 55.000. Ammoniti Galli e Giande
biaggi. De Agostini sostituito al 79' per infortunio 
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I gialloblu ora rischiano il posto Uefa 

Parma in disarmo 
crolla a Cagliari 

* 2 Parma ^ 0 
Abate 
Pancaro 
Pusceddu 
(86' Venturin) 
Villa 
Napoli 
Firicano 
Sanna 
Bisoli 
Silva 
(58' Bressan) 
Lantignotti 
(13' O'Neill) 
Oliveira 

All.: Giorgi 
(1 Fiori, 21 

6 
6 

6.5 
SV 

6 
6,5 
6,5 

6 
6 
6 
6 

SV 
6,5 
6,5 

Bitetti). 

Bucci 
Mussi 
Benarrivo 
Sensini 
Apolloni 
Cannavaro 
Baggio 
Castellini 
(73' Brambilla) 
Crippa 
Zola 
Inzaghi 
(64' Melli) 

All.: Scala 
(26 Nlsta, 4 Minotti 
Catanese). 

6 
5,5 
5,5 

5 
6 

5,5 
5,5 

5 
sv 

5,5 
6 
5 

5,5 

13 

ARBITRO: Farina di Novi Ligure 6 
RETI: 41' Sensini (autorete), 75' Oliveira (rigore). 
RECUPERO: 2' e 4'. 
Note: angoli: 10-6 per il Parma Cielo coperto, leggera pioggia 
per gran parte della gara. Terreno in buone condizioni. Spetta
tori: 13.000. Ammoniti Cannavaro, O'Neill e Bisoli per gioco fat-
loso. 

• CAGLIARI Dalla lotta per loscu-
detto al possibile spareggio per un 
posto in coppa Uefa: questo il ver-
detto che il Sant'Elia consegna al 
campionato di un Parma partito al-
I'mseguimento del tricolore e chiu-
so con una sconfitta che costringe 
Zolaecompagniamescolarsinelle 
prossime settimane tra i tifosi bian-
coneri o gigliati per avere la certez-
za di andare in Europa, confidando 
in un successo di Juventus o Fio-
rentina nella Champion league e in 
coppa Italia II 2-0 inflitto dal Ca
gliari aglj uomini di Scala, risultato 
che fotografa in maniera perfetta 
I'andamento della partita, relega, 
infatti, gli emiliani al quinto posto, a 
pari merito con la Roma, posizione 
che oggi non da diritto a un posto in 
Uefa, se non dopo uno spareggio 
proprio con i giallorossi. Un esito 
quest'ultimo che Parma e Roma 
sperano di evitare, tifando, appun-
to, per Battistuta e soci sabato pros-
simo nel! epilogo di Coppa Italia e 
per la squadra di Lippi mercoledi 
22 nella sfida all' Olimpico con I' 
Aiax. 

Ai gialloblu sarebbe bastato un 
pareggio per avere oggi la certezza 
matematica di disputare il prossi-
mo anno la coppa Uefa e fin dal-
I'awio si e capita che puntavano 
proprio a tale risultato minimo, con 
una condotta di gara accorta, tutta 
impemiata a ridurre al minimo i ri-
schi nella propria tre- quarti, affi-
dando a Zola il compito di cercare 
di dare I'ennesimo dispiacere ai 
propri conterranei. Ma ien il fantasi-
sta di origine sarda, a conferma di 
non aver ancora recuperate) in pie-
no la condizione, non e riuscito 
mai a "illuminare" la manovra della 
sua squadra, ne ha saputo tirar fuo

ri il solito "colpo" a sorpresa (puni-
zioni dal limite). Cosl gli unici peri-
coli per il buon Abate sono venuti 
su tiri dalla distanza di Dino Baggio, 
tra i pochi a cercare, quantomeno, 
di sopperire con Id potenza agli evi
dent! limiti di fluidila del gioco degli 
emiliani. 

Detto dell'opaca prestazione de
gli ospiti, non si puO, tuttavia, non 
sottolineare che le carenze (di rit-
mo e concentrazione) della squa
dra di Scala non sarebbero forse 
basfate per far maiurare un risultato 
netto come il 2-0 finale, se dall'altra 
parte ci fosse stata, come pure si 
poteva supporre, una squadra or-
mai paga del traguardo (salvezza) 
tagliato due settimane fa. Invece, il 
Cagliari ha saputo salutare nella 
maniera migliore i suoi tifosi e Bru
no Giorgi, I'allenatore che ha chiu-
so oggi la sua seconda parentesi 
nell'isola. Passati in vantaggio in 
modo fortunoso (deviazione di 
Sensinial41'suangolodiO'Neill) i 
sardi hanno disputato una ripresa 
in crescendo, coronata col gol del 
raddoppio. 

E stato Oliveira, ancora una volta 
tra i migliori e imprendibile coi suoi 
guizzi che hanno messo piu volte in 
crisi Apolloni e Cannavaro, a met-
tere al sicuro il risultato al 75', bat-
tendo Bucci dal dischetto (anche 
se nella circostanza l'arbitro Farina 
e stato forse troppo fiscale, perche 
I' intervento di Benarrivo su Bressan 
e cominciato fuori area). Rigore a 
parte, i padroni di casa hanno legit-
timato il successo con un'altra serie 
di occasioni fallite d'un soffio e con 
una prestazione complessiva, salu-
tata da prolungati applausi. Molti di 
questi a Pusceddu, in procinto di la-
sciare la maglia rosoblD. 

Prima un'autorete, poi gli azzurri di Boskov battono l'Udinese 

II Napoli fa tutto da solo 
NOSTRO SERVIZIO 

• NAPOLI. Scampolidi fineslagione.il Napoli dei gio-
vani ritrova, ormai a campionato finito, motivazioni e 
stlmoli e batte l'Udinese 2-1, raggiungendola in classifi
ca, nel giorno degli addii. Saluta Boskov che lascia il 
Napoli e I'ltalia dopo tante stagioni passate suite pan-
chine di Ascoli, Sampdoria, Roma e Napoli. Salutano 
molti vecchi senatori' azzurri, primi fra tutti Agostini 
(oggi assente per infortunio), Pari (assente per deci-
sione del tecnico), Policano, Bordin, tutti con qualche 
astio e molte polemiche. II feeling fra i piu anziani gio-
catori e le curve si e interrotto ormai da tempo, laceran-
dosi fra accuse reciproche e ripicche. II pubblico chiu-
de il campionato con cori di saluto solo per Taglialate-
la, Di Napoli e per Cruz che a fine gara cc npie un giro 
di saluto (non e escluso che anche il brasiliano possa 
andare via a fine stagione). L'Udinese senza Bierhoff, 
gioca la sua onesta partita, la squadra di Zaccheroni 
pur senza fare cose eccezionali appare come al solito 
ben organizzata ed in grado di pungere in attacco, no-
nostante I'assenza del tedesco, grazie al tandem Poggi-
Marino, adeguatamente supportato da Stroppa E so
no infatti proprio I friulanl ad andare in vantaggio per 
primi, grazie ad una conclusione in dlagonale rasoter
ra di Desideri, leggermente deviate da Pecchia, al 23'. II 
Napoli non ci sla a perdere e grazie alia buona vena di 
Buso e Pecchia e all'ardore giovanile di Longo a cen-
Irocampo, riesce a controbattere adeguatamente le 
inlzlative del bianconeri. Perarrivare al pareggio, pero, 
gli uomini di Boskov devono attendere il 39', quando, 
su rilancio di Pizzi in area, Buso viene afferrato per la 
maglietta da Bia e mandate) a terra. II rigore viene cal-
ciato da Plzzi con grande maestria: pallone a sinistra e 
portiere dall'altra parte. La ripresa e caratterizzala da 
una serie di azioni pericolose sull'uno e sull'allro fron-

2 Udinese f 
Taghalatela 
Ayala 
Cruz 
Baldini 
Colonnese 
Bordin 
Buso 
Pecchia 
(78' Altomare) 
Longo 
Pizzi 
(60' Policano) 
Di Napoli 
(87' Caruso) 
All.: Boskov 
(12 Di Fusco, 
la) 

6,5 
6 
6 
6 
6 

6,5 
6,5 
6,5 
sv 
6 
6 
6 
6 

sv 

25 Tacco-

Battistinl 
(87' Testaferrata) 
Helveg 
Matrecano 
Bia 
Bertotto 
(46' Calori) 
Ametrano 
Rossitto 
Desideri 
Stroppa 
Marino 
(63' Shalimov) 
Poggi 

AIL: Zaccheroni 
(3 Sergio, 18 Mauro) 

6 
sv 

6 
6 

5,5 
5 

5,5 
6 

5,5 
6 
6 
5 
5 
6 

ARBITRO: Franceschim di Bari i 
RETI: 23' Pecchia (autorete), 39' 
NOTE:recupero. 2' e 3' Angoli: 
loso con leggero vento, terreno 
spettatori 45.000. Ammoniti: Bia 

Pizzi (rigore), 72' Policano. 
7-6 per I' Udinese. Cielo nuvo-
di gioco in perfette condizioni, 
e Pizzi. 

te, con l'Udinese che complessivamente si fa piu peri-
colosa del Napoli e fallisce due occasioni con Poggi, 
che tira addosso a Taglialatela (49') e con Calori 
(66') il quale, su calcio d'angolo di Stroppa, ha la palla 
buona ma la devia a lato II Napoli sfiora la marcatura 
con Longo, il cui tiro e deviato in angolo da Battistini, e 
trova il gol della vittoria al 72' con Policano su una pu
nizione, potenle e angolata, da 25 metri. 

I nerazzurri superano agevolmente un Padova senza voglia 

L'Atalanta chiude in bellezza 
NOSTRO SERVIZIO 

• BERGAMO. Tutto fin troppo facile per I'Atalanta in 
questa partita di conclusione del campionato La squa
dra nerazzurra ha vinto a mani basse contro un Padova 
che si e trovato sotto di un gol dopo soli 11' quando il 
difensore Serao, nel tentativo di anticipate Fortunalo, 
ha infilato la palla nella propria rete. Risultato che i ne
razzurri poi hanno consolidate) a! 15' quando, su uno 
stupendo inserimento di Montero, e entrato in corsa 
Sgro anticipando il portiere e infilando la palla in rete 
A quel punto e iniziata una diversa partita, un monolo-
go atalantino interrotto da qualchecontropiede del Pa
dova che, al 30', ha avuto la possibility di andare in gol 
quando Paganin e scivolato e ha lasciato libera Vlaovic 
di battere a rete La conclusione del croato e finita di 
poco sopra la traversa Nella ripresa Mondonico ha av-
vicendato il portiere Ferron, che aveva ricevuto un col
po nel pnmo tempo con il nacutizzarsi di una botta che 
aveva subito domenica scorsa a Torino, con il giovane 
Zani. 

II Padova invece ha inserito il giovane Piovesan al 
posto di un irriconoscibile Van Utrecht. L'Atalanta ha 
arrotondato il punteggio al 9' con Herrera, bravo nel-
I'effetluare unaconciusionecon tiro a spiovere dalla si
nistra verso destra pescando leggermente fuori del pali 
il portiere Morello. Poi e stato il Padova ad andare vici-
no al gol con una conclusione di Amoruso sventato da 
un doppio intervento di Zani. Le opportunity per se-
gnare ancora I'Atalanta ne ha avute parecchie Bravo e 
stato I'estremo difensore patavino a negare la soddisfa-
zione della quatema su conclusioni di Pavone, Pisani e 
Tovalieri. Atalanta in bella evidenza a conferma di 
un'ottima condizione, anche in vista della finale di ri-
tomo di Coppa Italia. Ottimo a cenlnicampo Fortuna
te), molto efficace Montero nel ruolo di libera, perfetta 

Atalanta 3 Padova 
Ferron 
(46' Zani) 
Paganin 
Pavone 
Fortunato 
Herrera 
Montero 
Salvatori 
Sgro' 
(46' Gallo) 
Tovalieri 
(75' Bonacina) 
Morfeo 
Pisani 

All.: Mondonico 

6 
6.5 

6 
6 
7 

6.5 
7 

5.5 
6.5 

6 
6 

sv 
6.5 

6 

(15Rotella, 30Temelin). 

Morello 
Serao 
(65' Cuicchi) 
Nava 
Rosa 
Gabriell 
Longhi 
Van Utrecht 
(46' Piovesan) 
Nunziata 
Flore 
Amoruso 
(78' Ciocci) 
Vlaovic 

AIL: Sandreani 

5.5 
5 

sv 
5 
5 
6 

6.5 
5 

6.5 
6.5 
5.5 

5 
sv 
5 

(1 Bonaiuti, 2 Sconziano). 

ARBITRO: Branzonl dl Pavia 6. 
RETI. 11' Serao (autorete), 15' Sgro', 54' Herrera. 
RECUPERO: 2'e0'. 
NOTE: angoli: 9-8 per il Padova. Cielo nuvoloso, leggera piog
gia, terreno scivoloso; spettatori 12.000. Ammonito Nava per 
gioco falloso. 

la prestazione di Sgro mentre Morfeo, come sempre, 
ha illuminalo il gioco con alcuni pregevoli spunti. Mol
to buono anche I'esordio del portiere Zani. Nel Padova 
se la sono cavata in modo decoroso Longhi, Nunziata 
e Piovesan Discrete) I'apporto di Rosa in difesa mentre 
una giornata da dimenticare per Amoruso e Vlaovic, 
assolutamente inconsistenti, cosi come I'olandese Van 
Utrecht 

http://fineslagione.il


Lunedi 13 rnaggio 1996 l'Unita2 miT, ina 1 7 

La Fiorentina si assicura l'Europa, gli emiliani pronti a un altro anno di A 
CagnlMluta 
dopo sel anni 
Inarrtvo 
BortoloMuttl 

IIMacenachludeconCagnieriparte 
diBortotoMiini,attualcalleiiitora 
ddCoMau.L'MiHincioufflcialc 
W m flMO M l |NOitMII 9MflM* C 
MMto glQcatori, sodela c tttosl 
CMMMHMifHMggiaclisalwBi, 
oWe^awiwIascaimo dalla 

DopthiwlrlalasauidraesMi 
rlcevulauffldalnMatelnCoiiNnee 
prcnlili <W livdico GIMOIIIO 
VadsiuMgra*detata in piazza 

ieri sieca«gedatocoii:«Porto con 
me inwaiionl pel ilwi dlHicHida 
dcsolvm: sow taaten(attile cose 
die voml dht> N Mto 9razBc v i zl 

fuMifcofilDil. r m o die nti 

T I I I I M M t m MtccakoyiolaClainllo 

I.OrapMudlrml 
MrMWittedlquabdiuHncazioM: 
to»o»»aita|lintettatopo«lova 

ccvdniviiiodl9iNfirii 
Caonlportatolntrloiifodaisuoiaiocatorl Spreatico/Ap 

A Piacenza festa per tutti 
Piacenza e Fiorentina hanno concluso il cam-
pionato festeggiando insieme i due obiettivi 
raggiunti: la salvezza gli emiliani; la Uefa i viola, 
che ieri 1'hanno conquistata grazie ad una rete 
d1piacent|ni. , 

DM. NOSTROINVIATO 

• PIACENZA Alia fine, come nelle 
lavole piu belle, «...vissero tutti felici 
e content!". Piacenza-Fiorentina e 
finlta proprio cosl, con vincitori e 
vinli a testeggiare coi tifosi per i ri-
spelllvi traguardi raggiunti, Gli emi
liani gia da domenica scorsa, i viola 
solo ieri. Salvezza ed Europa fapo-
ca dillerenza, la festa c'fe stata lo 
stesso. Sempllce, spontanea, come 
usa fra s[X)rtivi. Nonostante lapiog-
gia battenie. E i festeggiamenti so-
no stall proprio la cosa piu bella di 
questagiomata. 

Tutto nel dopopartita perche i 
novanla minnti hanno detto vera-
mente poco. Un gol (autogol) nel-
I'unico liro in porta della giornata e 
niente piu. U Fiorentina dunquece 
I'ha fatta, Senza il bisogno di atten-
dere i risultati degli altri campi e 
nemmeno la finale di Coppa Italia. 
Uefa, Europa. Due parole che man-
cavano dal vocaboiario viola da 
sette stagioni. II30 giugno 1989 fu 
un gol di Pruzzo nello spareggio di 
Perugia a concedere il passaporto 
europeo. Stavolta invece non e'e 

stato bisogno di fatiche supple-
mentari. Batistuta e soci hanno rag-
giunto, all'ultima giornata, ma legit-
limamente, un traguardo impor-
tante, che all'inizio della stagione 
tutti sognavano, ma nessuno osava 
pronunciare. Lo hanno fatto dopo 
un periodo da protagonisti, da anti-
Milan. Mentre le cosiddette grandi 
annaspavano la Fiorentina volava: 
giocava, vinceva, divertiva e si di-
vertiva. 

Poi sono arrivati i tempi meno 
belli, la crisi, la paura di veder vani-
ficare proprio sul filo di lana un so-
gno inseguito e quasi toccato con 
mano, Invece e finita con una Fio
rentina al terzo posto. Dietro solo a 
Milan e Juve, assieme alia Lazio, 
ma davanti a Inter, Roma. Sampdo-
ria. Un sogno. Per Ranieri che alia 
fine ha vinto la sua partita. Per Cec-
chi Gori che dopo cinque anni pud 
vantarsi di aver ottenuto qualcosa 
di imporlante. Per la citta e i tifosi 
che anche ien, nonostante il dilu-
vio, hanno seguito la squadra in 
massa. Alia fine hanno mtonato il 

Taibi 
(61'Slmoni) 
Polonia 
Maccoppi 
(66' Moretti) 
Lucci 
Rossini 
Di Francesco 
Corini 
Carbone 
(84' Cappellini) 
Turrini 
Caccia 
Piovani 

6 
sv 

6,5 
6,5 
sv 

6,5 
6 

6,5 
6,5 
5,5 
SV 
5,5 
5,5 

All.: Cagnl 
(14 Conte, 22 Trappella) 

Toldo 6 
Carnasciali 6 
Amoruso 6 
Padalino 6,5 
Gois 6,5 
Piacentini 7 
Bigica 6 
Rui Costa 5,5 
(90' Flachi) sv 
Robbiati 6 
(75' Bettoni) sv 
Batistuta 5 
Banchelli 5 
(46' Malusci) 6 
All,: Ranieri 
(22 Mareggini, 11 Orlan
do) 

1 

ARBITRO: Bazzoli di Merano 6 
RETI: 21' Maccoppi (autorete). 
NOTE: recupero 2' e 3'. Angoli: 7-5 per il Piacenza, Giornata dl 
pioggla, terreno in discrete condiziom. Spettatori: 14.000. Am-
moniti: Turrini e Amoruso. 

classico: Chi non salta luvenlino 
e...» evocando l'ultima esperienza 
europea quando fu proprio lodiata 
Juve a sconfiggere i viola (sul cam-
po neutro di Avellino) nella finale 
di Coppa Uefa. 

Ma la festa, ugualmente intensa 
e ugualmente imporlante, I'ha fatta 
anche II Piacenza Una salvezza ot-
tenuta lottando ogni partita col col-
tello tra i denti e ottenuta addirittura 
con novanla minuti d'anticipo. 
Niente male per la pattuglia bian-
corossa tutta «Made in ltaly» che per 

allenarsi usa anche il pallone da ru
gby. Festa nella festa poi per Gigi 
Cagni, per l'ultima volta seduto sul-
la panchina del Piacenza. I tifosi at-
tomo al suo nome hanno scomo-
dato parole come «miracolo>>, «mi-
to». Gli hanno ncordato (con uno 
striscione lunghissimo) due date e 
sei anni di cammino comune, di 
sofferenze, di gioie, di dolori. «Sei 
anni - ha detto poi il tecnico - che ri-
marranno indelebili». 

Ma nello sport a volte, anzi spes-
so, i legami finiscono pel rompersi 

Col sorriso sulle labbra - come nel 
caso di Cagni -, magari con una bic-
chierata tutti assieme e con un giro 
di campo fra un tripudio di applau-
si (e di lacrime vere) impugnando 
un bandierone biancorosso. Ora 
per lui si aprira un nuovo capitolo 
(a Verona si dice) e per il Piacenza 
una nuova owentura nella massi-
ma"divisibne'. Con tin nuovo noc-
chiero che avra un compito diffici-
lissimo: sostituire nel cuore degli 
sportivi un uomo di nome Gigi Ca
gni. 

Detlo della salvezza, dell'Euro-
pa, delle feste, degli addii, restano 
da raccontare novanta minuti con-
sigliati anche ai deboli di cuore, vi-
ste le emozioni. La Fiorentina per 
essere certa di tagliare il traguardo 
europeo doveva solo vincere e alte
ra Ranieri ha optato per una trazio-
ne anteriore con due punte (Bati
stuta e Banchelli) e due mezze 
punte (Rui Costa e Robbiati). Ma il 
gol alia fine e venuto grazie a un 
centrocampista, Piacentini, com
plice una deviazione di Maccoppi. 
Minuto numero 21: cross da sinistra 
di Cois, corta respinta di testa di 
Maccoppi con la palla che arriva 
sui piedi di Piacentini. Sinistra con 
la palla che carambola sulla spalla 
di Maccoppi, si impenna e inganna 
Taibi. Ci sono ancora da giccare 
settanta minuti, ma la partita finisce 
li. II Piacenza e gia in vacanza e la 
Fiorentina non ha nessuna inten-
zione di svegliarlo dal torpore. E 
dopo un altro tempo e mezzo di 
niente arriva il fischio di Bazzoliche 
da il via alia festa. 

Pareggiano Ban e Juventus, il barese capocannoniere. In evidenza anche Vialli 

Protti, una doppietta per Taddio 

LEPAGEOI 

Taibi: quasi uno spettatore 
L'impegno di Piacentini 
id^to ,A ••" s..,.W^,i 
TaiH 6: sarebbe stato piu da senza 
voto visto che durante il penodo 
che e stato in campo si e limitato 
soltanto raccogliere il pallone da 
dentro al sacco. Si e visto molto di 
piD nella passereila finale che Ca
gni gli ha voluto concedere (dal 
61' Simon! sv: mai impegnato, co
me del restoil suo collega).. 
Polonia 6,5: si attacca a Banchelli 
e lo annulla. Nella npresa fa lo 
stesso con Robbiati e in diverse 
occasioni da una mano ai compa-
gni nel mettere il guinzaglio a Bati
stuta. 
Rossini 6: nel primo tempo con
trols (bene) Robbiati poi presidia 
a dovere il settore di sinistra gua-
dagnandosi unavalutazione positi
ve. 
IN Francesco 6,5: grande impegno 
e dedizione in mezzo al campo. II 
giovanotto per tutta la stagione e 
stato uno dei punti di rifenmento 
fissi di Cagni a centrocampo. Ieri e 
riuscito a limitare al massimo Rui 
Costa, cosa che era riuscita solo in 
parte a Carbone. 
Maccoppi 6,5: una buona valuta-
zione nonostante I'involontario au
togol che ha ingannato Taibi su ti
ro di Piacentini. Per tutto I'incontro 
e stato sulle tracce di Batistuta e lo 
ha quasi annullato (dal 66' Moretti 
sv: gioca poco per essere valutato, 
ma alia fine chiede insistentemen-
te la maglia di Piacentini e la ottie-
ne). 
Lucci 6,5: e stato il nferimento co-
stante della retroguardia piacenti-
na. Ha giocato leggermente stac
cato dando ordine e tranquillita a 
tutto il reparto. 
TiRTini 5,5: prima ha giocato co
me esterno a destra, poi come 
centrocampista, ma in entrambe 
le situazioni non e stato all'altezza. 
Un peccato veniale die non mac-
chia comunque una buona stagio
ne. 
Carbone 5,5; ci teneva, da ex, a fa
re una bella partita. Cagni lo aveva 
piazzato su Rui Costa che ha fatto 
vedere le cose migliori finche Car
bone e stato in campo (dal 38' 
CappeNini 5: insento con I'intento 
di aumentare il potenziale d'attac-
co biancorosso, invece non ne ha 
prese una. 
Caccia 5,5: si e visto veramente 
poco. Sia quando la sua spalla e 
stata Piovani sia quando si e ag-
giunto anche Cappellini. La setti-
mana di «distrazioni» alia fine si e 
fatta sentire anche per lui. Peccato 
perche i tifosi si sarebbero aspetta-
ti da lui un congedo dalla maglia 
del Piacenza in tutt'altro modo. 
Corini 6,5: e stato I'autentico lspi-
ratore della manovra della squa
dra emiliana. Abilissimo a farsi tro-
vare smarcato nelle ripattenze, ha 
giocato un gran numero di palloni 
con buone verticalizzazioni e lanci 
precisi, 
Piovani 6: dapprima lattaccante e 
parso motivato e attivo, poi via via 
si e adagiato anche lui all'andazzo 
generate. Di pregevole esecuzione 
un pallonetto sui finite del primo 
tempo che pero e uscito di pochis-
simo. D FD 

Toldo 6: una partita che per lui e 
stata quasi una domenica (ba-
gnata) di vacanza. Gli attaccanti 
emiliani non lo hanno mai impe
gnato in nessun modo. 
Carnasciali 6: la solita giornata di 
impegno e di percussloni sulla 
corsia esterna di destra. Dopo il 
gol del vantaggio viola ha limita
to molto le sue sgroppate, d'al-
tronde non ce n'era nemmeno 
tutto questo bisogno. 
Cois 6,5: bene nel primo tempo 
sulla sinistra in linea coi difenso-
ri, bene nella ripresa a centro
campo. L'ex torinista e stato pre-
ciso e attento presidiando a do
vere la porzione di campo che 
Ranieri gli aveva assegnato. 
Piacentini 7: il migliore della Fio
rentina e anche dei ventidue in 
campo. «Gambadilegno» ha pro-
piziato il gol-partita, ma deve as-
spettare a vedere il suo nome nel 
tabellino dei marcatori visto che 
sul suo tiro c e stata una devia
zione di Maccoppi. Per il resto la 
solita prova di grande sostanza. 
Amoruso 6: primo tempo da 
centrale, ripresa da estemo a si
nistra. Sempre attento nel gioco 
di testa talvolta pero si e fatto an
ticipate dai biancorossi. Inutile 
anche I'ammonizione che si e 
beccato. 

PadaHno 6,5: sembra che faccia 
ogni cosa con sufficienza, invece 
e proprio questa la forza dell'ex 
foggiano. Elegante e precise non 
getta via nemmeno un pallone. 
Peccato per un fallo che poteva 
evitare su Cappellini. 
Robbiati 6: rende sicuramente di 
piu quando viene impiegato 
part-time. Ad ogni modo "Spadi-
no» e Stato ugualmente sufficien
ts. Cbtfie' trequartista-rtel 'prirtte 
tempo e come spalla'di'fiatistuta 
nella ripresa (dal 75' Bettoni sv: 
un quarto d'ora correndo). 
Bigica 6: una sufficienza di inco-
raggiamento visto che all'inizio 
Ranieri lo ha impiegato sulla si
nistra in un ruolo a lui poco con-
geniale. Poi e tomato nel suo 
ruolo preferito, ma la partita si 
era ormai incanalata su binari 
della mediocrita. Chissa che im-
pressione avra avuto Maldini 
presente in tribuna? 
Rui Costa 5,5: un inizio spumeg-
giate ma una partita con con piO 
ombre che luci. Anche ieri si e 
interstardito nel portar palla e ha 
fatto il gioco degli awersari (dal 
90'Flachi sv). 

Batistuta 5: ieri non e'era pro
prio, anche se la sua presenza in 
campo e sempre utile per tenere 
impegnati almeno due awersari. 
Restano comunque i 19 gol in un 
campionato piO che positive 
Banchelli 5: non si capisce per
che anche I'impegno gli abbia 
fatto difetto. Quelia di ieri era 
una delle occasioni per mettersi 
in mostra, invece... (dal 46' Ma
lusci 6: un congedo dalla maglia 
viola con una prova sufficiente), 

QF.D. 

Bar! 9 .Inventus 9 Uppl: Prova 

peiTAJax» 

ea BAR!. L'unica certezza, a dieci 
giomi dalla finale di Champions 
League, si chiama Gianluca Vialli. 
Tutto il resto, o quasi, e ancora da 
decifrare considerate la prova, tic
ca di perplessita, della Juventus a 
Bari. Al San Nicola Lippi presenta la 
Juve formato Aiax, e'e Ravanelli e 
mancano sqltanto l'infortunato Pe-
ruzzi e lo squallficato Sousa. Dicia-
molo francamente, non e stata una 
convincente Juventus. Ha giocato 
al risparmlo, ha dosato le energie, 
ha spinto soltanto nella prima parte 
della gara trascinata da un Vialli in 
gran spolvero. Spesso ha sonnec-
chiato in retroguardia dove il Bari 
ha crealo piu di un grattacapo sor-
prendendo In piO occasioni la di-
sattenta difesa bianconera. Avra 
avuto sicuramente la testa gia a Ro
ma, ma la Juve di ieri ha stenlato 
parecchio anche in fase di Impo-
stazione, dove soltanto Conte e Di 
Livlo hanno avuto il passo in piu, 
mentre Del Piero si e mosso eon pa-

CIRILLO 
lese difficolta. In avanti al fianco di 
Vialli non ha brillato Ravanelli, an
nullato dai marcatori baresi e ap-
parso nervoso, tanto da essere so-
stituito nella ripresa da Padovano 
Propno con quest'ultimo in campo 
si e vista una Juventus piu tomca, 
con maggior peso in attacco e con 
una maggiore continuita di azione. 
Chi sa, che proprio Padovano non 
possa risultare I'asso nella manica 
di Lippi. II Bari si e dimostrato spar
ring partner di tutto rispetto e ha 
giocato alia pari con i piO quotati 
awersari. E stata la Juventus all'ini
zio a guidare il gioco. Vialli si pre
senta subito (quinto minuto) con 
una forbice di poco al lato. E lui a 
tenere i collegamenti tra centro
campo e attacco, corre, suggerisce 
e va anche in gol. £ il 20' quando 
scarica veiso la porta un calcio di 
punizione deviato leggermente da 
Montanari, que! tanto che basta a 
mettere fuoricausa Fontana. II Bari 
non ci sta a perdere. Soprattutto 

Protti si danna I'anima per andare 
in gol e sperare nella classifica mar
catori Igor strappa gli applausi su 
una conclusione al volo terminata 
sull'estemo della rete su precisa im-
beccata di Anderson. Poi riesce a 
fare centro in chiusura di tempo. II 
brasiliano Jerson recupera un pal
lone a centrocampo e proietta Prot
ti verso Rampulla. E bravo il centra-
vanti ad anticipate di una inetzia il 
portiere per l'uno a uno. 

Ripresa. £ il Bari ora a comanda-
re le operazioni. La Juventus sem
bra dare la sensazione di essere ap-
pagata e finisce col subire 1'orgo-
glio del Bari. Prima Ventola (al 5') 
un minuto pifl tardi Protti, fallisco-
no a tu per tu con Rampulla il rad-
doppio La Juventus comprende il 
risctiio di essere schiacciata e si 
scuote. Del Piero, prima di abban-
donare la scena, si fa ammirare per 
Tunica giocata personate della par
tita, un calcio di punizione di poco 
alto, Lippi lira fuori Ravanelli e inse-
nsce Padovano La Juventus ritrova 
coraggio, voglia di giccare e anche 

»• 

sprazzi di gioco sufficiente. Pado
vano schizza spesso verso la difesa 
del Bari mettendola in apprensio-
ne. Poi al 24' ricevuta palla da Di Li-
vio, porge un assist a Vialli, il cui 
gran tiro fa secco Fontana. Non e fi
nita. Protti ancora lui, trova il guizzo 
al 42' per riequilibrare la partita con 
il 24' sigillo stagionale, motivo di 
grande soddisfazione personate, 
ma magra consolazione per il Ban 
retrocesso in serie B, £ bravo Protti 
ad anticipate tutti in area juventina 
su angolo battuto da Parente. E la 
doppietta alia Juve non fa altro che 
mettere in fila gli acquirenti per ag-
giudicarsi il capocannoniere della 
serie A. II giocatore e appetito da In
ter e Fioientina ma nelle ultime ore 
e spuntata anche la Sampdoria. II 
suo destino si decide nelle prossl-
me ore. II presidente Matarrese e 
pronto a fare follie per trattenerlo 
ancora aBari e puntare su di lui per 
il ntomo in serie A. Ma Igor, dato 
per certo tra i convocati di Atlanta, 
sapra cedere alia tentazione di ri-
nunciare ad un grossoclub? 

Fontana 
Mangone 
(46' Ripa) 
Annoni 
Montanari 
Sala 
Gerson 
Parente 
Pedone 
Andersson 
(72' Ficini) 
Ingesson 
(46' Ventola) 
Protti 
All.. Fascetti 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6.5 
5 

6.5 
sv 
6 
5 
7 

(12 Gentili, 14 Andrisa-

Rampulla 
Torricelli 
(46' Tacchinardl) 
Pessotto 
Ferrara 
Porrini 
Conte 
DI Livlo 
Deschamps 
Vialli 
Del Piero 
(68' Jugovic) 
Ravanelli 
(60' Padovano) 
All.: Lippi 

6 
6 
5 

5.5 
6 

5.5 
6.5 
6.5 
5.5 

7 
5 

sv 
5 
6 

(24 Visentin, 19 Lombar
ds 

ARBITRO: Messina dl Bergamo 6 
RETI: 20' Montanari (autorete), 47' Protti; 69' Vialli, 86' Protti. 
NOTE: recupero: 2' e 1'. Angoli' 5-3 per il Bari. Giornata calda, 
terreno In buone condizloni, spettatori 25.000. 

La retrocessione e difficile da ac-
cettare per I'allenatore del Bari Eu-
genio Fascetti che ha commentate: 
"II2-2 di oggi e la prestazione della 
mia squadra e la rappresentazione 
del nostra campionato: un attacco 
magmfico e prolifico ed una difesa 
che prende mold gol". Lo svedese 

Andersson da parte sua ha aggiun-
to che questa in Italia e' stata la sua 
migliore stagione della camera; ha 
nngraziato i dirigenti e la gente di 
Bari e ha dichiarato che sarebbe fe-
licissimo di giocare nella prossima 
stagione in una grande squadra di 
serie A. 

Alia flue dell'iiicontro, che la 
luventusnoneriusdtaavkiceK, 
MareekLippi nonsledettoaftatto 
deluso. Anzi, per lui sietrittatodi 
una sortadi •Prova generate In vista 
deU'lncontrodlfinaleconl'«(a«per 
la Coppa dei Campion! (in 
progranmuallostodioOliMpicoji 
prouimo22nMggio,Klr) che vale 
tuttaiiiiasUgione».Quindi,abtn 
vedere, uncommentopacatoetutto 
inpnspetttva, anche serestatutton 
In piedi il-<casoVUHI»:seneaMlrao 
no? L'iHenatore|uvenbno ha poi 
tonhinto:<<AI>bUmopravatoalcini 
scheml.estatoimportanterimplego 
per un'oradl Ravanelli che sientouo 
molto bene. Ho anche potuto 
constatareincertedrcostmzela 
condUone del nostioti Ideate-, <4n 
una parttta In cui era dHflcHe essere 
concentrati-ha concluso lippi-I 
mleiglocatori hanno mesw In 
nostra una buona condbtene 
aUetkaedeouellochechMevo. 
Adessoconcedo due giomi dlripou 
aiglocatorieptii.damercoMi, 
riprenderemo la prcparazione e 
commceremoaconcentrarciperla 
finale dlRoma». 

l 



RlSULTATI DIB 
ANCONA-CHIIVO 0-0 
ANCONA: Orlandoni, Alfieri (19' st Lemme), Esposito, Ricci, Pel
legrini, Tentonl, Cavaliere (29' st Fini), Sesia (34' st Franchini), 
Artistlco, Cavezzi, Lucidi, (1 Vinti, 23 Magnanl). 
CHIEVO: Glanello, Moretto, Melis (15' st Guerra), Franchi, Zam-
bonl, 0 ' Anna, Rlnlno (6' st Giordano), D' Angelo, Cossato (26' st 
GraDbl), Facciotto, Antonioli. (1 Borghetto, 21 Scardoni). 
ARBITRO: Boggl dl Salerno. 
ReCUPER0:1 'e1 ' . 
NOTE: angoll 19-5 per I' Ancona. Spettatori: 8.000. Ammoniti: 
D'Angeloe Lucidi. 

3-1 
COSENZA: Zunico, Paschetta (8' st Alessio), Compagno, De Pao-
la, Monza, Manilla (41' st Napolltano), Signorelli, Riccio, Lucarel-
II, Apa, Sotgia (32' st La Canna). (30 Spingola, 6 Miceli). 
VENEZIA: Mazzantlni, Pavan, Filippini, Scienza, Pellegrini, Balla-
rin, Fogll, Cerbone, Castagna, Pratico' (45' st Vernucci), Bortoluz-
Zi (41' st Provitali). (12 Roma, 14 Malago', 15 Danza). 
ARBITRO: Ercolino dl Cassino. 
RETI: nel pt 30' Pellegrini, 38' Lucarelll; nel st 40' Manilla, 48' La 
Canna. 
NOTE: angoll 7-3 per il Cosenza. Spettatori: 4.000. Ammoniti: Pa
schetta, Riccio e La Canna. 

QINOA-AVIUINO 3-0 
GENOA: Spagnulo, Torrente, Francesconi, Nicola, Galante, Oelli 
Carrl, Ruotolo, Balducci (26' St Rutzittu), Montella (37' St Vant't 
Schlp), Onoratl, Nappi (28' St Pagliarini) (22 Pastine, 13 Rossi). 
AVELUNO: Visi, Bellucci, De lulls, Marchegiani, Fornaciari, No-
cera, Delia Morte (44' St Cagliglione), Marasco (1' St Tosto), Loi-
•o, Florettl, Campllongo (12 Glannltti, 24 Ferraro, 14 Bellotti). 
ARBITRO: Berlin dIPadova. 
RETI: Nel pt 3' Ruotolo, 31 ' Nappi; nel st21' Montella su rigore. 
HECUPERO;2'e3'. 
NOTE; angoll 8-5 per II Genoa. Spettatori 10 mila. Ammoniti: Ru
tzittu, Delll Carri, Francesconi, Balducci, Bellucci e Nocera. 

MJCCHIMAAIflMIA 
HmwHH'mwin""''" »Mmiw«w"w»" 

1-1 
LUCCHESE; Galll, Cardone, Bettarlni, Manzo, Brambati, Baron-
chelll, Russo (35' st Fialdini), Giusti (39' st Tarantino), Pad, Coz-
za (10' st Dl Stefano), Rastelll, (1 Scalabrelli, 2 Guzzo). 
FIDELIS ANDRIA: Marcon, Mazzoli, Scarponi, Lamacchi, Pierlni, 
Qlampiolo, Scarlngella (6' st Massara), Passoni (34' pt Pellizza-
ro), Gasparlnl (20' st Palumbo), Masollni, Alfieri. (27 Menghini, 23 
Pandullo). 
ARBITRO: Serena di Bassanodel Grappa. 
RETI: nel st 11 Rastelll, 34' Palumbo. 
RECUPERO:4'e4'. 
NOTE: angoll 10-1 per la Lucchese. Spettatori 6.000. Espulsl per 
doppla ammonlzlone Glampaolo (24' st) e Rastelll (42' st). 

'R ĴSSigsfBglBSiL 1-0 
PALERMO: Bertl, Galeoto, Blffi, Ciardiello, Assennato, Tedesco, 
Barraco, Di Qla', Compagno, Vasari, Scarafoni (27'st Caterino). 
(l2Slelgn*no, t l Plsciotta,3Tasca, i3DlSomma). 
REGQINA; Scarpl, Marin, Vlnclonl, Simone Veronese, Poll, VI-
•entln (6'st Marco Veronese), Dl Sauro, Toscano (38'st Carli), 
Torbldonl (22'st Perrotta), Agllettl, Paslno. (1 Merlo, 16 Madde). 
ARBITRO: Qwartucclo di Torre Annunziata. 
RETE: nal st 1st Marin (autorete). 
RECUPERO:2'e5\ 
NOTE; angoll 5-» per il Palermo, Ammoniti Galeoto, Barraco, Di 
Qla', Compagno, Di Sauro, Simone e Veronese, 

HPWOIA-SAURNITANA 1-2 
PERUGIA; Braglla, Camplone. Beghetto, Goretti, Dicara, Lombar-
do (V at Atzorl), Pagano (30' at Suppa), Allegri, Negri, Giunti (20' 
at Rocco), Brlaachl. (12 Fabbrl, 22 Russo). 
SALERNITANA; Chimenti, Grimaudo, Facci, Breda, Grassadonia, 
Cudlnl, Rachlnl, Logarzo; Ferrante (24* st Pisano), Pirri (44' st 
Splnalli), 0 9 Sllvestro (27' st Amore). (12 Franzone, 6 Gattuso). 
ARBITRO: Colllna dl Viareggio. 
RETI: nel pt 8' Ferrante; nel st 7' Grassadonia (aut), 28' Pisano. 
RECUPERO:1'e6'. 
NOTE: angoll 10-5 per II Perugia. Spettatori: 17.360. Ammoniti De 
Silveatro, Logarzo, Lombardp, Grimaudo, Breda, Allegri e Pirri. 

MtTOIIWfOMlA.. 2-3 
PISTOIESE: Blzzarrl, Rossi (40' st Biagioni), Bellini, Sclosa, Tre-
soldl (33' st Florl), Nardl, Nardlni, Catelli, Campolo, Montrone, 
Lorenzo, (12 Pergoljzzl, 2 Russo, 14 Barbini). 
FOQQIA: Brunner, Bianco, Dl Barl, Bianchlni, Grandini, Bresciani 
(18' st Bagllerl), Tedesco (16' st Nicoli), Sclacca, De Vincenzo, 
Marazzlna (46' st Sano'), Kolivanov. (12 Botticella, 19 Oshado-
gan), 
ARBITRO: Treossl dl Forll', 
RETI: nel pt 14' Montrone, 23' Kolivanov, 44' Dl Bari (autogol); nel 
st 30'e 43'Bagllerl. 
RECUPERO;2'e5\ 
NOTE: angoll 8-2 per la Pistolese. Ammoniti Nardinl, Campolo, 
Bianco, Tresoldl, Sclacca, Sclosa Bellini, Nardi e Baglieri. 

R100IANA-BB1SCIA 3-2 
REGGIANA: Ballotta, Tangorra, Gregucci, Cevoli, Orfei (15' st De 
Napoll), Schenardl (36' pt.Sgarbdssa), Mazzola, Colucci, Tonetto, 
Rlzzolo(1'stPletrantra)rSlntw»pl<ov. (1 Gandlni, 21 Ziliani). 
BRESCIA: Dl Sarno, Costi (43', pt Lamb-jrtini), Savino, Luzardi, 
Adani, A. Flllpplnl, Sabau, Volpl, Glunta (13' st Bernardi), E. Filip
pini, Nerl (32' st Lunlhl). (35 Riceetelli, 15 Baronlo). 
ARBITRO: Trentalange dl Torino. 
RETI: nel pt 2' A. Flllpplnl, 5' Slmutenkov, 23' Gregucci, 33 Volpl; 
nel st 10' Slmutenkov su rigore. 
RECUPERO:3'e4\ 
NOTE: angoll 6-4 per la Regglana. Spettatori: 7.500. Ammoniti: A. 
Flllpplnl, Nerl. Glunta ed E. Flllpplnl. 

3-0 V1WONA-PHCARA 
VERONA; CaBazza, Caverzan, Vanoll, Valoti (1' st De Angells), 
Baronl, Faftori, Marangon, Tommasi, De Vltls (32' st Manetti), Ba-
rone (V st Cammarata), Zanini, (12 Guardalben, 27 Dl Vaio). 
PESCARA: Savoranl, Palladlnl, Cannarsa, Zanutta, Colonnello, 
Gelsl, Terraoenere, Sullo (13' at Ortoll), Baldl (24' st Eplfanl), Car-
nevale (36' st Traversa), Glampaolo. (1 De Sanctis, 6 Farrls). 
ARBITRO: Bonfrlscodl Monza. 
RETI: pt 35' Zanini; st 29' e 31' De Vitls. 
RECUPERO:1'e2\ 
NOTE: angoll 4-0 per (I Verona. Ammoniti Zanutto e Sullo. 

i \ 

Micillo 
Scugugia 
Tramezzani 
Favi 
(83' Teodorani) 
Aloisi 
Rivalta 
Ponzo 
Piangerelli 
Dolcetti 
(75' Piraccini) 
Bizzarri 
Hubner 

6 
6,5 

6 
sv 

6 
6 
5 

6,5 
6 

sv 
7 
7 

All.: Tardelli 
(27 Sardini, 26 Corrado, 
17 Binotto). 

Antonioli 
Tarozzi 
(71'Valtolina) 
Torrisi 
De Marchi 
Paramatti 
Bosi 
Bergamo 
Scapolo 
Olivares 
(89' Savi) 
Nervo 
(75' Bresciani) 
Cornacchini 
All.: Ulivieri 
(12 Marchioro, 
bardi). 

6,5 

7 
6 
6 

6,5 
6 
7 
7 
7 

sv 
6 
7 
6 

13 Lom-

ARBITRO: Braschi di Prato. 5 
RETI: 22' Scapolo, 45' Bizzarri, 62' Bizzarri, 79' Valtolina, 86' 
Cornacchini. 
RECUPERO:2'e4' 
NOTE: angoli: 6-3 per il Bologna. Espulsl per doppia ammoni-
zione Bizzarri al 21 ' del st, Ponzo al 40' del st, Paramatti al 49' 
del st. Ammoniti: Bergamo, Scugugia, Piangerelli e Hubner. 

Oil uttri del Casena sl scatonano 
Mod contusi, ventJclnque ferml 

VerikJaowftnri.iNvenlfcriU.autDdiiMiegaUte.uiaaazzdta 
ddc«bWcri«%tnitt>,imngaziiMCMtiiMpcrllUiidoiN 
AnngfiildalbcunilNloaeeK.<kKstolMaiictoa>^ 
avveairtlprimaedosoIIde^BotogM>{eseaa.Danatc la partita 
uafawwgtiwlaadatodaltociavabolooiiejeeflaltoaddosioad 
uaragizztooteestatopoitatoalproitosKcoraodove pero*M 
^ItsMoriKOitiMmlbdierm.SiAHadlmeuo.Aflncpaitita 
HivectlceieMtlhtwKiteiititodlfomrtiMotdiltivvldairell 
{nipporo»oMuofeslavtriavavenoUstazkHie.Upollziae 
(kMiUricomrcailaawMgeaf.ffixonMsoiiodiiraa'cta 
in'on.AIUn*edlversifaW,MdKs(lniH*leRlegeaa9aM 
(kmitlricamreallc aire del iMdtd.UiiurabMeiccoirtiHo.a 
soaoitaliavdKiiM dedal d i t a ^ tutti ultra ceseaaUSenipK 
vidM alio stadfc) alone auto sono state daaegglate. II glocatoredel Bologna Cornacchini QuennSportivo 

Bologna vola verso la A 
La SaJernitana ora spera 
I grandi colpi del Bologna (3-2 a Cesena) e 
della Salern|ar\a|p4 jt Perugia) riaccendoh© 
la lotta per la promozione. Solo un pari per la 
Lucchese. In coda, vittoria preziosa per il Fog-
giaaPistoia. 

DAL NOSTRO INVIATO 

W A L T U O U A Q N I L I 
Derby da A. Gioco, rossoblu. La squadra di Tardelli la • CESENA. 

speltacolo, cinque gol, purtroppo 
anche qualche incldente. Alia fine 
vince II Bologna e Ulivieri esulta den
tin i'inseparabile cappotto blu, in-
dossato per motivi scaramantici, 
L'allenatore rossoblu e talmenle in-
fervorato nella superstizione da rie-
vocare I'incontro avuto venerdt scor-
so col piesidente del Cagliari Cellino 
che gli ha offerto la panchina isola-
na. Rifiutata. «Se la cosa seive per an-
dare in A sono disposto a incontralo 
di nuovo« promette sonidendo. Poi 
ricoida la ricomenza negativa-positi-
va dei rigori: «Nell'attuale slagione 
ne abbiamo avuli 4 a favoie, tutti 
sbagliati ma ogni volta il Bologna ha 
vinto». La storia si ripete puntual-
mente al Manuzzi. Ma, cabale a par
te, il Bologna vince sulle ali di ollre 
un'ora di gioco elficace e anche pia-
cevole. Fa cose interessanti il Cesena 
che pure non ha la stezza tecnica dei 

butta sull'agonismo, sulla velocita e 
suila verticalizzazione della mano-
vra. I rossoblu ceicano e trovano 
triangoli e schemi a occhi chiusi. II 
pubblico si diverte, II Bologna va in 
vantaggio al 22° con una punizione 
di Scapolo che trova impreparato 
Micillo. La reazione dei padroni di 
casa trova il premio al 44° del primo 
lempo con una deviazione di testa di 
Bizzarri su lungo cross di Tramezza
ni, I a 1 ma Bologna sugliscudie Ce
sena a rispondeie pallone su pallo-
ne con straordinaria veemenza. Ri-
piesa. II Cesena va all'attacco e trova 
il vantaggio al 63°con azione da ma
nuals Dolcetti-Tramezzani, cross in 
area per Hubner, testa ancora per 
Dolcetti che allarga a Bizzarri per il 
diagonalevincente. Cesena riacciuf-
fa la speranza della serie A. Un mi-
nuto piu lardi da azionesusseguente 
a comer Piangerelli atterra Cornac

chini in area, main posizione diffici
le per il tiro a rete. Slupidaggine del 
centrocampista romagnolo, ma n-
gore in l j ^ ib i lec te ie r^Cornac , ; ' 
chini sbagliarlacenaosTparare il tiro 
da Micilloche respinge anche la suc-
cessiva conclusione di Paramatti. f l 
nervosismo airiva alle stelle: viene 
espuiso Bizzani e i cartellini gialli 
escono a getto continuo dal taschi-
no di Braschi II Bologna non si per-
de d'animo e al 79° raggiunge il pa-
reggio con un'azione manovrata, ri-
finita benissimo da Bresciani che al
larga a Valtolina un palione delizio-
so: I'attaccante, subentrato a Taroz
zi, inventa un eurogol per la gioia dei 
cinquemila bolognesi della curva. 
Non e finita: il Cesena non pud ac-
contentaisi del pareggio, non serve. 
Va all'dttacco e come accade spesso 
becca il teizo gol, all' 86°: Scambio 
Bergamo - Bresciani, altio assist vin-
cente, stavolta per Cornacchini che 
si fa perdonare il rigore sbagliato 
scagliando la palla contro la traversa 
poi in gol. Crollano i sogni biancone-
ri, salgono alle stelle le speranze di 
serie A dei rossoblu. Finale ancora al 
veleno con le espuslioni di Paramatti 
e Ponzo. Braschi perde un po' la te
sta. La partita si chiude con I'entusia-
smo dei bolognesi che ora vedono la 
A e la disperazione di Tardelli che 
deve dire addio ad ogni sogno, «li 
miei giocatori sbagliano iiell'inter-
pretazione di certi momenli della 
partita - accusa I'allenaiore dei ro-

magnoli - quando si e in vantaggio 
non si puo andare avanti alio sbara-
glio, devi anche saper traccheggiare, 
govemare il pallone. Qiiestolimiteci 
ha impedilo di giocare fino'al'ultimo* 
per la promozione». Ulivieri ripone il 
cappotto, pronto pero a rimetteiselo 
domenica al Dall'Ara e fino al 9 giu-
gno. Col success© di Cesena il Bolo
gna si assesta al teizo posto della 
ciassifica assieme al Perugia autore 
del colpo a soipresa, in negative), 
della giomata. La squadra di Galeo-
ne si fa infilzare, in casa, dalla Saler-
nitana di Colomba e rimette in di-
scussione la sua posizione che sem-
brava gia abbastanza sicura e rilan-
cia proprio le quotazioni dei campa-
ni. La Reggiana balza al secondo po
sto dopo una vittoria soffertissima 
sul Brescia. II Verona guarda tutti 
dall'alto al basso: battendo il Pesca-
ra (che ora scivola nei quartieri bas-
si)vaa6l puntLLaAecosafattaper 
Perotti, anche se manca ancora il 
suggello dell'aritmetica. Spera anco
ra la Lucchese che pero si fa imporre 
il pareggio dall'Andria. Nei quartieri 
bassi e'e il colpaccio del Foggja che 
vincendo a Pistoia e scavalca in un 
sol colpo Ancona, Brescia e Chievo, 
agganciando I'Avellino (ko a Gene
va) e I'Andria a quota 41.11 Palermo 
affossa la Reggina (penultima a 35 
punti) e si assesta a quota 48 a ridos-
so di chi sogna la A. Stesso discorso 
per il Cosenza che balte il Venezia 
spingendolo in basso. 

SERIE C. Sale in CI il Treviso promosso matematicamente 

Sconfitte Ravenna e Lecce 
Sperano Spal e Castel di Sangro 
m Due sole giornate dalla fine e 
un solo verdetto matematico, la re-
trocessione in C2 del Leffe. Per il re-
sto il campionato di C2 continua a 
tenere con il fiato sospeso i suoi ti-
fosi. Si pensava infatti che la gioma
ta di ieri potesse dire la parola fine 
sulle due squadre che il prossimo 
anno dowrebbero disputare il 
campionato cadetto. E invece en-
trambe sono uscite sconfitte ridan-
do speranze, anche se minime, alle 
due inseguitrici, Spai e Castel di 
Sangro che hanno fatto propria I'in-
tera posta. Certo i cinque punti di 
distacco sembrano Incolmabili, ma 
in un campionato che ha riservato 
non poche sorprese e necessario 
tenere la guardia alia, per usare 
un'espressione del pugilato. Come 

rimane totalmente aperto il discor
so play off e play out, se escludia-
mo le numero due in ciassifica e 
I'Empoli, alle quali la matematica 
garantisce la partecipazione agli 
spareggi promozione, come appa-
re sicura la partecipazione ai play 
out per la Massese, lo Juveslabia, il 
Nola, il Tunis e il Chieti. Questi ulti-
mi in realta si giocano in queste due 
partite mancanti la retrocessione in 
C2. 

Dicevamo del Ravenna: i roma-
gnoli erano impegnati in una diffici
le trasferta ad Empoli, d ie li ha visli 
soccombere per tre a uno. Non e 
stata a guardare la Spal che ha re-
golato in casa la Massese per due a 
zero. Nella corsa per i play off, gior-
nata positiva per il Como d ie ha su-

perato per tre a zero la diretta con-
corrente Rorenzuola, rnentre il 
Monza ha impattato in casa del 
Montevaichi per uno a unoed ora e 
a pari punti con gli emiliani. In cor
sa ancora 1'Alessandria (1 a 1 con 
la Prosesto) e il Prato (2 a 0 con il 
Brescello). Quest'ultima ha ancora 
speranza di uscire dalla zona play 
out grazie alia concomitante scon-
fitta del Saronno con il Carpi. Spe
rano ancora Spezia (0 a 0 a Mode-
na)e Prosesto. 

Anche nel girone B la capolista e 
mcappata in una sconfitta, Ire a ze
ro in casa del Savoia. E i piemontesi 
ringraziano. Infatti la contempora-
nea sconfitta del Trapani ad opera 
del Siena per 4 a 0, li pone tre punti 
sopra la zona play out. II Castel di 
Sangro ha invece fatto suo il derby 
abbruzzese con il Chieti e al pari 

I 

della Spal spera nel colpaccio. Pro-
segue il cammino della Nocerina 
che ieri ha conquistato la teraa po
sizione in ciassifica battendo due a 
zero il Nola e grazie al pareggio del-
1'Ascoli in casa dell'Acireaie. En-
trambe pero non si possono dire si-
cure. le prime due escluse, I'Atleti-
ca Catania (1 a 1 con la Lodigiani) 
e il Sora (2 a 1 con lo Juveslabia) 
non sono ancora fuori portata. A ri-
schiare di piO e il Gualdo (1 a 1 con 
il Casarano), appena un punto 
avanti lesopracitate. 

In CI il prossimo anno militera il 
Treviso, promosso matematica
mente, rnentre i duelli tra Novara e 
Lumezzane divise da tre punti, e 
Frosinone e Avezzano, separate da 
due, dovranno atlendere 1'ullima 
giornata, la prossima, per il verdet
to finale. 

Pallanuoto 
I convocati 
per Atlanta'96 
II ct della nazionale italiana di pal
lanuoto, Ratko Rudic, ha annun-
ciato i 13 giocatori convocati per le 
Olimpiadi di Atlanta. Questa la li-
sta: Attolico (Pescara), Postiglione 
(Roma), Bovo (Pescara), Benci-
venga (Posillipo), A. Calcaterra 
(Pescara), R Calcaterra (Pesca
ra), Giustolisi (Roma), Angelini 
(Savona), Pomilio (Pescara), Ge-
rini (Como), Sottani (Florentia), 
Silipo (Posillipo), Ghibellini (Sa
vona) . Giovedl gli azzuni partiran-
no per Nashville, dove partecipe-
ranno all'US. Open. 

CkHismo/1 
A Belli il giro 
daJTrantino 
Wladimir Belli ha vinto il Giro cicli-
stico del Trentino. La quinta ed ul
tima tappa, da Lienz (Austria) a 
Trento-Povo, di 215 chilometri, e 
stata vinta da Rodollo Mass! che ha 
preceduto di 8' un gruppetto for-
mato nell'ordine dal polacco 
Spruch, dallo stesso Belli, Gentili, 
Zaina, Zen e Rodriguez. 

Ciclismo/2 

ad Alcobendas 
Stefano Cembali, della Cantina 
Tollo, si e aggiudicato alio sprint la 
Classica Intemazionale di Alco
bendas, purtroppo segnata sul fi
nale da un bnitto incidente in cur 
hanno avuto la peggio gli spagnoli 
Jose Maria Jimenez, Jon Odriozola 
e Alfredo Clavero, tutti e tre ricove-
rati in un ospedale di Madrid. I tre 
corridori hanno riportato lesioni 
serie ma sono luori pericolo. 

Cidismo/3 
Giro di Romandia 
Vittoria dlOlano 
Lo spagnolo Abraham Olano, 
campione del mondo in carica di 
ciclismo su strada, si e aggiudicato 
il Giro di Romandia, La sesta e ulti
ma tappa disputata tra Orbe e Gi-
nevra, e stata vinta alio sprint da 
Mario Cipollini. 
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Rally dl Indonesia 
Primo Sainz 
suFordlecort 
Lo spagnolo Carlos Sainz su Ford 
Escort Rs Cosworth ha vinto i i Rally 
di Indonesia, valido per il campip-
nato del mondo di specialita. Lex 
campione del mondo ha precedu
to di 23" I'italiano Piero Liatti su 
Subam Impreza e di 1 '02" il finlan-
dese Juha Kankkunen su Toyota 
Celica. Lo scozzese Colin McRae, 
su Subaru Impreza, che sabato era 
in testa, ha dovuto abbandonare 
per noie meccaniche. Lo svedese 
Tommi Makinen, su Mitsubishi 
Lancer, conserva il comando della 
ciassifica mondiale. 

Maratona dl Torino 
Vince il keniano 
AbelOisemba 
E stato il 25enne Abel Gisemba, 
proveniente dal Kenya, a vincere la 
sesta edizione della «Turin Mara
thon", la maratona corsa da Avi-
gliana a Torino, con oltre 2.500 
iscrilti ( in rappresentanza dl 44 na-
zioni), Ira cui venti disabili. Fra le 
donne vittoria della romana Fran
ca Fiacconi. 

PI Inshore 
Esordio vlncente 

II campione del Mondo Guido 
Cappellini ha vinto ieri la gara d'e-
sordio del mondiale di Formula 1 
Inshore, il Gran Premio d'Europa, 
disputatasi ieri a Porto Cervo, pro
cedendo sul traguardo I'inglese Jo
nathan Jones e II finlandese Pertti 
Leppala. E la 22° vittoria in camera 
per Cappellini che dopo tre mon
dial! consecutivi anche quest'anno 
e I'uomo da battere. 

Final! rugby 
Terzo posto 
al Simod Padova 
II Simod Padova si e aggiudicato il 
terzo posto nei play off di rugby 
battendo in finale il Lafert San Do
na 14-13 (5-7), Con questa vitto
ria, il Simod Padova ha ottenuto 
anche la possibility di prendere 
parte alia seconda edizione della 
European Cup, la Coppa Europa 
riservata alle squadre dl club. Si 
svolgera sabato prossimo sul neu-
tro di Rovigo la finale scudetto tra 
Milan e Benetton Treviso per I'as-
segnazione del titolo di Campione 
d'ltalia 1995-96. 
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BASKET. Nella quarta semifinale, Treviso ok 

Aneora Benetton 

costretta alia bella 
Manca aneora il nome della seconda finalista 
del campionato di basket. Ieri la Benetton ha 
battuto la Teamsystem di Bologna (78 a 63) ri-
mandando il verdetto alia quinta e decisiva par
tita che si giochera domani sera a Casalecchio. 

MIANI 
a causa dei Ire falli che al 15' aveva 
gia sul suo groppone, Dall'altra par
te, invece, piO che «Sale» Djordjevic, 
ha impressionato la foga di Carlton 
Myers, mai dorno. Suoi sono i punti 
pesanti, quell! che (anno rimanere 
Bologna con il fiato sul collo di Trevi
so, appesa alia voglia di non dover 
andare alia bella percentrare la pos
sibility di disputare la finale scudetlo 
e schiacciata dalla velocita dei con-
tropiedediPittisesoci. 

Al rientro in campo, la palla a due 
se la e aggiudicata - un'altra volta - la 
Benetton che dopo appena 4' di gio-
co ha fatto segnare un parziale netto 
di 12 a 4. Senza, per6, chiudere il 
match nonostante il punteggio del 
27' (54-42). L'«mvp« italiano della 
sefata, comunque, e stato Riccardo 
Pittis, concenlrato, preciso sla dalla 
lunga che dalla corta distanza. Bolo
gna? Ha cercato di hon restate com-
pressa fra le puntate del padroni di 
casa, ha cercato di rallentare il gioco 
e trovare i puhti pesanti. Operazione 

• Bologna-«baskel city, sorride. 
Ma soltanto a meta. Perche la Bu
ckler e uscita di scena, battuta, umi-
liata dalla Stefanel di Milano mentre 
I'altra parte della citta lelsinea si con
sols con la Teamsystem di Myers e 
Dan Gay. I ragazzi allenati da Scario-
lo, infatti, sono aneora pienamente 
in corsa per aggiudicarsi il titolo ita
liano. Nonostante la sconfitta di ieri 
sera (78 a 63) contro la Benetton di 
Treviso che ha rigettato in campo 
Stefano Rusconi. Proprio lui, quello 
Che si e beccato due giomate di 
squalifica (scontate) per aver tirato 
una pallonata sul muso di un arbitro 
nella prima semifinale tricolore. E 
I'ex Nba non ha giocato male, anzi, 
sotto ai tabelloni si e dato da fare, ha 
cercato di raccatlare rimbalzi e apri-
re spazl nella chiusa difesa della For
titude!. Nella prima meta del match 
(37 a 34) la spina nel fianco della 
Teamsystem e stato il •folletto nero> 
Henry Williams. Che e stato richia-
mato in panchlna da Mike D'Antoni 

non riuscita, perche Treviso sul par
quet ha gettato anima e cuore, ha 
rincorso come non si era mai visto in 
questa stagione, la vlttoria con ca-
parbieta e intelljgenza tallica. E il 
Carlton Myers del primo tempo e ri-
masto negli spogliatoi. A10' dalla fi
ne del match, infatti, il suo bottino di 
punti (17) era aneora fermo a quel
lo della prima frazione. Un segnale 
chiaro che regala esattamente la fo-
tografia delle difficolta firmate 
Teamsystem: enormi. 

Treviso nell'ultima parte del 
match ha dilagato, ha surclassato gli 
awersari che hanno messo in-mo-
stra una difesa fin troppo <soft>. Con
tro gente come Rusconi, Williams e 
Pittis, tufto questo inevitabilmente 
porta al kappao. Ha perso con meri-
to, Bologna, si e guadagnata la pa-
gnotta (alias bella) Treviso. II secon
do tempo, infatti, ha visto una sola 
squadra protagonista: quella guida-
ta in campo da Henry Williams. Pro
prio lui e stato quello che ha giocato 
meglio di tutti, quello che ha scosso 
Bologna e dato la giusta carica alia 
Benetton. Si ritomain campo doma
ni sera a Bologna. E, li, passi falsi non 
sono ammessi. Scariok) e i suoi ra
gazzi giocheranno davanti al pubbli-
co amico. Ma, questo, non e detto 
che sia una nota positiva. iflasket ci
ty" spera che la Fortitudo non faccia 
la stessa fine della Buckler. Altrimen-
ti questa stagione sarebbe da ricor-
dare come una delle peggiori (viste 
le premesse d'inizio stagione, ndr) 
degli ultimi cinque anni. 

MOIOMONDULE. Cadaldrasecondo nelle 500 dietro Doohan 

La prima volta di Biaggi 
sul trono di Jerez 
Terza vittoria su quattro gare per Max Biaggi c«d«llfranoanuHM 
nelle 250. II centauro romano espugna Jerez Aiito dalla polMa 
per la prima volta e consolida il primato in clas- ^ | ftJJfTlioiiAiivl 
sifica generate. Secondo posto per Cadalora in 
una 500 con finale a sorpresa. "I^^^S^u 

hmestatotogioriiatadeltlfosi 
accorsiasosteneiciprofri 
benlaitdrfdlcasasuldrcultodi 
JerezdelbFrontera. Durante lagara 
deHadasse 125, mfattl, viTaiito 
deHaGwrdUCMI,laiiilKzU 
spagnoUparagonabHearAniudci 
CaraMnierLepioiiibatawl 
piibbllcoferemlouradedMdl 
speUatori.L'lKideiiteeaccaduto 
ndktaidainaWiuta.pocNimiiutJ 
dopoUpartenzadetleottavodl 
IHra, prima categoria a scolder In 
piste, per cause die ad una prima 
valutazlorie si sono rlveiate fortune. 
L'autodebpolizlaliifatti.dieera 
parcheggiata C M litre vetture 
adiWte alia vigilmu su un pendto in 
prosslrolta delta a i m MkbeHa.e 
predpHabstdpiibbUcoacausa 
delta rotturaimprovvisa del freaoa 
mano. Dopo aver sfondatoimarete 
diprotezkme,llvelcok>ii»itaree 
precipitate sugliappasskMiati che 
assiepavanolpostJaibordi delta 
pista investeiido una dedua di 
persone Interne a segubc le fasi 
mlztaUdelta corsa delta minima 
cillndrata Quattro spetlatort hanno 
riportato delle fratture(albadno,al 
femora, alia tibiaeallaspaHaie 
sonostatisubrtotrasferitiin 
ambulanza al vidno ospedak dl 
Jerez. Sei, Invece, I contusl die sono 
stati medkatJ presso Ucemro 
medico ddcircuitoandaliuoe 
subHodlmeul.UnagtomataaM 
proprtaineute fortunate perittfosl 
dlcasa, visto aKhel'-lnforlmiO" 
Incorso a CrhWe eH sesto postadl 
LulsD'Antm. Una deluslorte solo 
parztalmente smussata daHa piazza 
d'onoredlEmilkiAlzamora nelle 
125.Unpo'pocoperura 
tradtzloiK, quelle spagnob, che ha 
dato grand! campioiilaqiKsto 
sport, soprattutto nelle ottavodl 
lltro. 

• Solo e soltanto Max, al secolo 
Masslmlliano Biaggi. La quarta pro-
va del motomondiale prototipi vede. 
per quanto riguarda i colori italiani, 
principale protagonista aneora il 
centauro romano che in sella alia 
sua Aprilia ha messo in riga nuova-
mente il suo antagonista di sempre, 
il nipponico Tetsuya Harada. Ora 
Massimiliano Biaggi, al terzo succes-
so su quattro prow, al 18" in camera, 
ha portalo a trenta punti il dislacco 
sull'inseguitore in classiflca generate 
delle 250. Un mondiale iniziato nel 
migliore dei modi che ha, prevalen-
temenle, nei record che Biaggi sta di 
volta in volta segnando, un peculiars 
molivo di interesse. La prima guida 
dell'Aprilia ha saputo, infatti, infran-
gere alcuni tabu: in terra giapponese 
e riuscito per la prima volta nella sto-
ria del motociclismo italiano a porla-
re al sucqesso una moto italiana con 
pilots italiano sul circuiio dl proprie
ty dell'Honda, ieri a Biaggi 6 riuscita 
un' imptesa che non aveva mai por
tato a termine: vincere sulla pista di 
Jerez in Spagna. Una gara dominata, 
come In questa stagione gli 6 succes-
so in Ire casi su quattro, con distac-
chi sul secondo che potremmq defi
nite abissali: la Yamaha di Harada 
ha infatti taglialo II traguardocon ol-
ire dodici secondl di rltardo, Terzo, 
tre secondl dopo, II tedesco Ralf 
Waldmanh su Honda, mentre il be-
niamino di casa, lo spagnolo Luis 
D'Antin, sempre su Honda, e giunto 
solamente sesto, poslzidne che gli 
permette dl fnanienere la terza posi-
zione in classiflca generate anchese 
dlstanziato dl quasi clnquanta punti 
dal leader del mondiale. 

Nelle 500 dobbiamo salutare, fell-

cemente, il secondo posto ottenuto 
da Luca Cadalora su Honda e il 
quarto di Loris Capirossi su Yamaha. 
II pilota rnodenese e ora 2° nel mon
diale a 16 punti dal leader Mike Doo
han, primo ieri al traguardo in un 
movimentato finale che ha provoca
te un reclamo del team Honda Ra
cing. Infatti, in testa fino aU'ultimo gi
ro era I'idolo locale Alex Criville. Era 
talmente scontata la sua vittoria che 
il pubblico ha invaso la pista di Jerez 
della Frontera costringendo il cen
tauro di casa a rallentare. Ne ha ap-
profittato Doohan che e andato al-

I 'attacco di Criville, il quale nel tenta-
tivo di chiudergli la cutva e finito lun-
go, fortunatamente senza conse-
guenze per lui e per la folia che or-
mai assiepava i bordi della pista. E 
cosi I'equipe dell'Honda dello spa
gnolo ha chiesto che venisse conva-
iilato I'ordlne d'arrivo del giro pre-
cedente: secondo il team infatti Alex 
Criville sarebbe caduto perevitare la 
folia ditifosi. 

Nelle 125 a tagliare per primo il 
traguardo, in una volata che ha visto 
cinque piloti compresi in poco piu di 
due decimi, il leader del mondiale 
Haruchika Aoki, davanti alio spa
gnolo Emilio Alzamora e all'altro 
giapponese Noboru Ueda. Quarto 
posto per Valentino Rossi, la bella 
sorpresa di questo awio di stagione, 
II giovane pilota dell'Aprilia e arriva-
to a meno di due decimi dal vincito-
re, guidando un gruppetto di piloti 
Aprilia, tra i quali Masaki Tokudome, 
sesto e secondo In classifica genera
te a dodici punti dal leader, unico pi
lota dell'Aprilia in grado di conten
dere il mondiale a Aoki. Settlmo Pe-
rugini. 

Chechl camplone d'Europa per la quarta volta 
ll«SI«r»redegH/toel«»et()niatoarlavrttoria.hiry 
ChedU ha HifatrJvinto.eperUquarta volta 
consecutJva.larMdagtiad'oroagll Europe) nella 
spedaHtadegUaiieHI.NelUfiMlediltriaecliisle 
hnposto con 9,837 punti, e ha preceduto il 
bulgarolovtdiev.suoavversarioandwnelrecentj 
mondiali, e II tedesco Teba, second! a pari merrto 
con 9,750. Chedii ha andie ottenuto il setthno 
posto neUe paraHete, dove si sono imposrJ a pari 
merrroHhXHidassebielorussoScherboel' 
uaainoCluripov.nieritreraHroazzuiTO Boris 
PicUsleplazzatoottavoneltasbam.lioinnasta 

azzurro continua a mietert success) in una delle 
specialrtipiiidrrficiliespeHacolaridelU 
ginnastica, dove non perdedal 1993. Hdoppio 
successodi quest'anno, prima i mondial), pol gli 
europei, f anno ben sperare per I gkxhl olimpki dl 
Atlanta, unico alloro aneora mancante nel rtoco 
palmares dell'arleta azzurro. L'agguerrtta 
concorrenza sembra, Infatti,non essere in grado 
di raggiungere ilivelll dl quasi perrezkme dl 
Chechl,die inohre si sta dlstJnguendo feeneanche 
nelle attrt discipline, come leparallele dove ha 
conqutetato la finale. 
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PALLAVOLO 

W. League 
L'ltalia 
vinee aneora 
• Aneora unsuccesso per la Na-
zionale italiana di pallavolo nella 
World league. Dopo la vittoria per 3 
a 0 di sabato scorso, ieri e arrivato il 
bis (3 a 1; 7-15; 15-10; 15-12; 15-
13) dopo quasi tre ore di gioco ef-
fettivo. Bemardi e soci hanno ripe-
tuto la bella prova del match d'ou-
verture; hanno messo in difficolta i 
vicecampioni del mondo che, no
nostante tutto, si erano addirittura 
aggiudicati il primo set piuttosto 
nettamente. Gli azzurri si sono im-
ppsti grazie al collettivo, questo e 
quello che emerge dall'analisi del 
match. Veiasco - laveva preannun-
ciato - rispetto al match di sabato 
scorso, ha cambiato il sestetto ba
se. Fuori fin dal primo set Tofoli, Pa-
pi eGalli, dentro meoni, Bracci e 
Gravina. E, alia fine dell'incontro, il 
tecnico argentine ha sottoiineato la 
prove dell'alzatore veneto: «Gioca-
re.a cosi alti livelli e stata un'espe-
rienza importante». Eppure per l'l-
talia la partita non si era messa nel
le migliori delle maniere: 11 a 2 per 
gli olandesi, 15 a 7 il parziale defini
tive del primo set. Giani e soci, sen
za scomporsi, nella seconda frazio
ne hanno iniziato a martellare la di
fesa awersaria, hanno iniziato a 
controbattere attacchi si attacchi ai 
tentativi awersari riuscendo a chiu
dere il set per 15 a 10, pareggiando i 
conti. La terza frazione e quella in 
cui) Andrea gardini e stato spedito 
in parichina e al suo posto e entrato 
Claudio galli. Proprio il cuneese 
chiude il parziale, E l'ultimo, inter-
rninabile set, e stato quello In cui 
I'QIanda ha cercato di pareggiare il 
conto del set vinti con gli azzurri. 
Non ci e riuscita, grazie caparbieta 
del team azzurro. Dopo aver annul-
latp addirittura otto match ball, pe-
r6, una schiacciata out di Van der 
Meulen ha sancito la conclusione 
del match, il secondo vinto dagli 
azzurri in due giorni. 

IN TUTTI I m 
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TENNIS. Martina si ferma in finale. Per la Martinez 4° successo 

Ancora Conchita 
E la Hingis 
torna bambina 
Per la quarta volta consecutiva Conchita Marti
nez esce vittoriosa dal Foro Italico. Martina 
Hingis, la prodigiosa quindicenne svizzera, 
non e stata invece capace di ripetere le impre-
se dei giomi scorsi. 6-2 6-3 il risultato finale. 

aVBOUNl 
dura lezione impartita alia piccola 
svizzera nata in Ceeoslovacchia. Nt 
che la Martina sia uscita dal campo 
con I'aria di chi era stata centrata in 
pieno da un tir in corsa. Conchita ha 
un tennis da boxeur e fa male. Del 
resto, e II minimo che si possa chie-
dere a una glocatrice nata _ guardia-
mo un po' _ in un paesino che si 
chiama Monzon. 

«Eppure ero nervosa", dice Con
chita. «Eppure non ero cosl skura di 
poter vincere». Ma contra le Marline 
(Navratilova, Hingis) le e sempre 
andato tutto bene. Ce I'ha per caso 
con loro? «No, a me piacciono le 
Marline, proprio perche ci vinco. 
Non mi piacerebbe se ci perdessi>. 
Una nervosa, 1'altra invece stanca. 
•Force e stato troppo per me, quello 
che e successo in questo lomeo», 
spiega la Hingis, >prima la Graf, poi 
la Spirlea, infine la Martinez. Force e 
slato dawero troppo». Salira ora al 
sedicesimo posto della classifica. 
«Va bene cosl», dice, «di piu non po-
tevo fare, Eppoi, ho avuto solo 
un'occasione, quando sull'1-0 del 
secondo set mi sono portata a un 
passo dal secondo punto>. E verb. 
Ma in quel momento Conchita ha ri-
preso a giocare i suoi pallettoni alti, 
che la Hingis ancora non sa ribaltere 
come si deve. «La chiave del match e 
questa», spiega la Martinez, «lei e mi-
gliorata molto, in campo lo si awer-
te, ma credo abbla delle difficolla 
contro il mio modo di giocare». 

Chi gioca troppo bene a Roma, di-
cono i saggi, rischia di non essere al 
masslmoaParigi. 

Conchita finora ha fallito I'appun-
tamento con il Roland Garros, il tor-
neo che aspetta da una vita di poter 
vincere (in compenso due anni fa 
ha vinto il titolo di Wimbledon). Con 
la Seles In ritardo per i problemi alia 
spalla e una Graf in difficolta, potreb-
be essere lanno buono. Glielo chie-
dono. «Le mie buone chanches le ho 
sempre avute. Anche lanno scorso, 
quando ho giocato una buona semi-
finale contro la Graf. Eppoi, non 
penso che Monica e Steffi arriveran-
no fuori forma a Parigi. La Seles gio-
chera a Madrid, e la Graf ci tiene 
troppo al Roland Garros per tarsi tro-
vareimpreparata». 

* Risultato finale femminile: Marti
nez-Hingis 62-63, in 1 orae 5minuti. 

E Jim Courier 

• ROMA. Sonoleorel6e44,Mar-
thina Hingis alza gli occhi al cielo e 
fa le viste di non capire. II coro del-
rOlimpico arriva sul Centrale del Fo
ro con la forza di un vento caldo, 
uno scirocco inebriante che annun-
cia un rigore e un gol all'lnler, force 
1'accesso della «maggica» in Uefa. La 
piccola scuote la testa quando la no-
tizia manda in fibrillazione anche il 
pubblico che la sta seguendo, Che 
cosa ci sara d'applaudire? E un mo
mento difficile, quello, perche non 
c'6 verso di far recedere la Martinez 
dal suo tambureggiante palleggio e i 
punti indicano chlaramente I'affan-
no in cui e precipitata la quindicen
ne. II primo set se n'e andato e la 
spagnola e in vantaggio anche nel 
secondo, quail to a Ire. Vi fosse alme-
no la possibility di darle (astidio con 
II servfelo, alia spagnola.,. Ipotesi da 
scartare, Martina non ha dawero un 
servizio potente, tutt'al piu una rl-
messa in gioco, anche se sceglie 
spesso soluzioni angolate, per sem-
brare • se non altro - un poco piu ag-

Martina va a baitere e il game si tra-
sforma sublta In una soWereh'za. Uha 
volee di Conchita, uno smash, un er-
rore della Hingis ed e 0-40. La Marti
nez ha via libera, e ora anche il pub-
blico la sospinge verso il quarto titolo 
consecutive. Giustocosl, da un certo 
punto di vista. Vince la Roma, vince 
la Martinez. Che cosa c'edimegliodi 
una domenica piena di certezze? 

6 difficile dire perche gli Interna
zionali siano dtventati il torneo di 
Conchita, piu addirittura di quanta 
non siano stati il tomeo della Evert 
(5 vittorle, ma solo 3 consecutive) 
della Smith (anche lei tre consecuti
ve) e della Sabatini (4 successi, ma 
dlvisl In due serie da due), flor di 
campionesse. La spagnola 4 un bel 
tipo di vitellona, frequentatrice assi-
dua della Rome by night, e non c'e 
dubblo che I'aria della Capitate le 
piaccia e, come sembra di capire, le 
facela anche-bene, Ma soprattutto, 
Conchita e glocatrice che sul rosso 
da II meglio di s6, ft regolare, poten
te, non ha punti deboli, e paziente e 
ne caplsce anche di tattlca, II suo 
gioco di pallettoni ha stordito tenni-
ste piu awezze alle sofferenze di 
quanto non sia, per ragioni di eta, la 
Hingis, Dunque non deve stupire la 
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Adesso tocca agli uomini 
ricordando Panatta 
e un trionfo di 20 anni fa 
Oggi incominciano gli Internazionali maschili. 
Non ci saranno Sampras e Becker. Roma si ap-
presta dunque a scegliere tra Muster, Bruguera, 
Edberg... Ma c'e attesa anche per gli azzurri, 
dopo i recenti successi in Davis. 

Conchita Martinez esuKa dopo la vtttoria.Adesrra, Muster 

• ROMA. II tomeo di Roma ha 
smosso un po' le acque stagnant! del 
tennis femminile. Questa settimana 
possiamo finalmente parlare di un 
fatto tecnico, del probabile inizio 
della fine di Steffi Graf, abituata a 
maltrattare le ragazzine come la 
Hingis che ieri ha preso il suo posto 
nella finale contro la Martinez. E an
cora troppo poco, peril, non sentiie 
il dove re di parlare del tennis femmi
nile in termini organizzativi piuttosto 
che in termini tecnici, anche per I'as-
senza determinante di Monica Seles. 
Le domande che si pongono oggi gli osservatori sono 
esattamente le stesse di dieci anni fa. E giusto avere dei 
tabelloni femminili da 64 o, nei grandi tomei, addirittura 
da 128? Che spettacolo si offre ad uno spettatore in cam-
bio di un biglietto che ha pagato certamente non poco 
prendendosi magari anche una giomata di ferie? Riguar-
do ai primi tumi dei tomei femminili di tutto il mondo ta
le domanda e legittima ma le soluzioni proposte finora 
sono a mio parere fuori strada. Proporre, infatti, di gioca
re dei tomei ridottj a super sfide fra le prime otto o sedici 
e come motivo indicare il divario tecnico fra queste otto 
o sedici e le altre non regge; seguendo questo ragiona-

D'orainpoi 
moltiplicare 
i tornei misti 

mento allora dovrebbfero giocare 
soltanto Steffi Graf e Monica Seles 
perche, almeno finora, e convinzio-
ne comune che come valore assoiu-
to sono a loro voita largamente piQ 
avanti rispetto a chi le segue. 

II prowedimento piu importante 
da prendere per salvare il tennis 
femminile e quello di giocare alme
no una decina di tomei «misti» dove i 
match maschili si altemano a quelli 
femminili. Infatti, dove gia funziona 
cosl, nel tomei del Grande Slam ad 

CLAUDIO PISTOLESI esempio, si ha il maggior successo di 
pubblico per i match fra ragazze La ricetta e interessante 
per il pubblico: le bambine possono convincere piu fa-
cilmente i papa a portarle al tennis dove nella stessa gior-
nata possono vedere 1'ultimo completino di Martina Hin
gis e il genitore pu6 esaltarsi con un tuffo di Becker. Si of-
frirebbe. cosi, al pubblico, uno spettacolo piu complete. 

La combinazione del due diversi spettacoli tennistici 
maschilee femminile, migliorerebbeentrambi 

Inoltre, farebbe soprawivere quella base di grocatori, 
quelli classificati dalla cinquantesima alia duecentesima 
posizione, da cui verranno fuori i Rios o la Majoli di do-
mani. 

• ROMA II colpo era partita da 
una racchetta force troppo appog-
giata verso il basso, quasi avesse la 
testa penzoloni, o fosse stanca. Ne 
era uscito un colpo sghembo, a cuc-
chiaio, e la palla si era mossa molle-
mente, quasi inoperosa, infingarda. 
Era ricaduta in quel fazzoletto di ter
ra dove la rete fa ombra al campo, 
ma la linea del colpo in diagonale 
aveva solcato a lungo I'aria e i refoli 
del primo pomeriggio, per una deci
na di metri. Di fronte ad un pubblico 
in silenzio ammirevole e ad un av-
versario in ammirata costemazione. 
Era il maggio dell'83, l'ultima esibi-
zione di Adriano Panatta al Foro Ita
lico, la sua quattordicesima patteci-
pazione. I bei colpi, le 
smorzate che lasciava-
no di stucco non pote-
vano di certo opporsi 
ai cambiamenti so-
praweriuti nel nostro 
sport. Con molto ram-
marico del pubblico, 
infatti, vinse Pablo Ar-
raya, mezzo peruviano 
e mezzo aigentino. 
Con qualche ritardo, la 
sconfitta chiudeva un 
periodo del nostra 
sport, quegli anni Set-
tanta che avevanoaf-
frontato il nuovo senza 
rinunciare all'antico, 
affiancando ai gesti 
morbidi le prime esa-
gerazioni del top spin, 
ai colpi a goccia i pal
lettoni bimani, alia strategia la corsa, 
all'educazione la rissa, al professio-
nismo gioioso dell'allegra brigata 
I'atteggiamento serioso di chi, prima 
di tutto, fa un mestjere. Nel gioco di 
Panatta si specchiarono i romani 
della sua stirpe, e buona parte degli 
italiani. Si specchiarono le industrie, 
soprattutto, e gli anni Settanta, dopo 
le vittorie di Adriano agli Internazio
nali e al Roland Garros e il successo 
degli azzurri in Davis, furono quelli 
del tennis in ogni casa, dei campi a 
portata di mano, dei signori di mez-
za eta che scoprivano un gioco sen
za eta. 

Venti anni dopo il felice 1976 del
le vittorie, Roma si appresta a cele-
brare, con la 53esima edizione degli 
Internazionali maschili, I'ennesimo 
campione d'oltrefrontiera mentre il 
tennis italiano e pronto ad aspettare 
ancora, seppure i due tumi di Davis 
abbiano contribuito a suscitare un 
generate ottimismo intomo agli az
zurri. E il tennis a essere troppo cam-

biato, ad aver imposto nuovi ritmi e 
nuovi miti. Quello della professiona-
lita a tutri i costi, della violenza come 
unica fonte di gioco, della prepara-
zione fisica come metro di parago-
ne. Ma e vera professionalita, quella 
che vantano i nuovi signori del ten
nis? (Devo dire con rammarico che il 
senso professional dei giocatori di 
vertice oggi non e poi cosl alto», e la 
frase con cui Bartoni, il direttore del 
tomeo, ha accompagnato il sorteg-
gio del tabellone. Force ce I'aveva 
con Sampras (assente, comunque, 
per motivi piu che comprensibili, vi-
sto che ha preferito stare vlcino alia 
famiglia di Tim Gullikson), force con 
Chang, o force con Becker, che ha 

tentato invano di porta-
re a Roma. Non si capi-
sce, magari, perche 
non se la prenda anche 
con i regolamenti, che 
troppe facilitazioni of-
frono a questi tennisrj, 
compresa quella di 
scartare un tomeo o di 
infischiarsene di una 
sconfitta. 

Cos), Roma si appre
sta a scegliere tra Mu
ster, «Sua Vigoria», il so
prano del rosso, e uno 
degli spagnoli in'tabel-
tone; Bruguera, oMoya, 
oppure Alberto Costa 
che cosl bene ha fatto a 
Montecario (finalista). 
II bel gioco, il gioco 
d'attacco e rappresen-

tato a malapena da Stich, e da Phi-
lippoussis. C'e ancora Edberg, c'e 
Forget. Ma sono casi isolati. La man-
canza di Sampras, non c'e dubbio, si 
fara sentire, nonostante il tomeo sia 
zeppo di specialist! della terra rossa. 
Occhio a Ivanisevic, che dopo I'av-
vio vincente risente di un qualche 
appanhamento di forma. Occhio a 
Rios, Medvedeve Kafelnikov, ma an
che a Enqvist. Gli italiani, con Furian 
ancora alle prese con una borcite al
ia mano, sono sette (quattro pre-
miati da una wild card), ma tutti in-
seriti in tabellone contro awersari 
non facili. Gaudenzi comincia da 
Hlasek e poi trova Stich, per Furian 
c'e addirittura Courier; Caratti ha 
Schalken, Camporese ha Vacek e 
poi Rios. Per Pozzi, prima Washin
gton poi Moya, per Nargiso prima 
Haarhuis poi Enqvist. Infine, Pesco-
solido contro Pioline. Sbaglieremo 
ma passera ancora del tempo prima 
di poter mandare in archivio quel 
1976pienodivittorie. OD.A. 

CHE TEMPO FA 

aa 
SERENO VARIABILE 

/,m>, 

W 
COPERTO PIOGGIA 

II Centro nazionale di meteorologia e 
climatologia aeronautica comunica le 
previsioni del tempo sull ' Italia. 
Situazione: al nord e' presente una per-
turbazione che, dalla parte adriatica si 
sta dir igendo verso il settore occidenta
ls. Un ' area nuvolosa in prossimita' del
la Sardegna tende a portarsi lentamen-
te verso il medio tirreno. Al sud prevale 
un f lusso di correnti occidental! umide. 
Temperatura: in diminuzione al nord e 
successivamente al centro. 
Venti: moderat i o forti, da nord-est sulla 
Llguria; da nord- ovest sulla Sardegna 
e sulla Sicilia; da sud-ovest tendenti a 
nord-ovest sulle regioni t irreniche. Mo
derati intorno ad ovest- sud-ovest sulle 
altre regioni. 
Mari: molto mossi o agitati i marl intor
no alia Sardegna. In genere molto 
mossi gl i altri mar i . Molto mossi i bacini 
meridional!; generalmente mossi tutti i 
restanti mari . 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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WNtMKK&£}2£i? 

MAQOK) 
16 Mercoredl 
1« Qiovedl 
17 Qiovedl 

18 Sabato Kappa 
19 Domenlca 2tappe 
20 Lunadl 3 lappa 
21 Martadl 
22 Mercoledl 4 lappa 
23 Qiovedl $ lappa 
24 vaotrdl 6 lappa 
25 Sabato 7 lappa 
29 Domenlca a lappa 
27 Lunedi 9 lappa 
25 Martadl 10 lappa 
29 Mercoledl11 lappa 
30 Qlovadi 12 lappa 
31 Vanardl 13 lappa 

OKMMO 
1 Sabato 14 lappa 
2 Domenlca 15 lappa 
3 Lunadl 18 lappa 
4 Martadl 17 lappa 
5 Marcoladl 18 lappa 
3 Qlovadi 19 lappa 
7 Vanardl 20 lappa 
a Sabato 21 lappa 
9 Domanica 22 lappa 

ATENC operazioni prallmlnarl dl accredilo 
ATENE operazioni prallmlnarl dl accredilo 
ATENE operazioni prelimlnan dl accredilo 
Preeentailone dalle aquadra 
ATENE-ATENE 
ELEnWA-NAFPAKTOS 
MEEEOLONQMOANINA 
HO090 
05TUNI-05TUNI (ekcullo mondial*) 
METAPONTO-CflOTONE 
CROTONE-CATANZARO 
AMANTEA-MONTESmiNO 
VAUODIDIAWWMPOU 
NAMUfHKMM 
AREZZO-MATO 
MATO-MARINA M MA8SA (ekcullo del MermI) 
AULLA-LOANO 
LOANOfRATONEVOM 

SANTUARK) U VKOFORTE-MIANCON 
MIANCON-AOSTA 
AOtTA-LOlANNA 
LOSANNA-iK-LU 
MEQA-VWENZA 
VICENZA-MAA05TICA (craw Ind) 
MAROaTBA-PAMOPORDOl 
CAVAUSE-APRKA 
tONMKMMUNO (ClrcuRa para Semelone) 

^ & W 

KM 

170 
231 
1W 

147 
193 
179 
1(4 
135 
154 
155 
139 
195 
115 

205 
224 
150 
235 
215 
52 

220 
250 
176 

TrtaleKmMiS 
Miguellndurain,ilgrandeasseirtealGlrod'rtaliader96 Boris HorvatMlp-Ansa 

I big .snobbano la corsa in rosa» 
• Elacarovanava Unacarova-
na assai diversa da quella del 
1909, anno di nascila del Giro ci 
cllstico d Italia A quel tempi le 
strade erano bianche e polverose 
piene di tradimenli, di sassi e di 
Lute he che stroncavano fughe e in-
seguimenti 

8jWrdj»astmi^Ha*ppRfeva, 
/ilwrrinl IrriconosGibili, maschere 
di fango a cavallo di biciclette che 
II pifi povero del nostri amatori 
scarterebbe, corridon coi rubolan 
a tracolla tappe lunghe quattro
cento epIUchilometn scenanvisi 
bill nelle Mo d epoca con vino 
Barbera, cololelte alia milanese 
nel sacchelto del rllomlmento, 
pionieri che si chiamavano Gan-
na, Gaietti, Calzolari, Girardengo 
Bellonl, Brunero, Binda, Camusso 
Pesenti, Guerre 

II ciclismo anlico il ciclismo 
erolco che via via ha cambiato 
laccia, cambiato tullo Ma pur 
aenza elencare gli agi dl oggi, diro 
che pedalare e sempre fatica 
sempre una durissima lotta acolpi 
til pedal! Ai passatlsti incallih n 
cords che il calendano e tnplica 
to, che II ritmo tocca la punta dei 
sessanla orari, che viviamo in 
mondo soflocato da uno stress 
quotldiano 

/yMsuatMaMloadAtcM 
Elacarovanava Carovanagui 

data da esigenli padroni del vapo-
re Prima regola il profitto in se-
condavisloneilresto Unawentu 
ra che inlziera il 18 maggio in quel 
dl Atene e che dopo tre giomate di 
permanenza in Oiecia si ttaslenra 
sul territorio nazionale per rag 
giungere la conclusione di Milano 
Sara la domeroca del 9 giugno a 
compimento delle ventidue tappe 
pari alia dlsianza di 3955chilome 
Iri lltracciatoericcodnnsidie di 
ostacoli che faranno sicuramente 

Parte il 18 maggio da Atene il Giro d'ltaha. tre 
giorni in Grecia e poi via per le strade naziona-
li, fino alia tappa conclusiva, il 9 giugno, a Mila
no. Favoriti Berzin, Ugrumov, Tonkove Olano. 
Qualche incognita sull'organizzazione. 

•"**̂ . 
OINO 

selezione Cinque amw in salita 
una sola cronometro lunga 62 chi 
lometn e quindi minacciosa per 
chi non ha conhdenza col tic lac 
delle lancette, cime ovunque 
grandi e pccole, gli appuntamenti 
col Colle Maddalena col Vars 
con 1 board, col Montgenevre coi 
S Bernardo, nel finale i due tappo-
m comprendenti il Passo Man 
ghen ilPordoi ilPedaia ilMendo 
la, il Qavia (2621 metri nel nome 
di Coppi) e il Mortirolo Propno 
una cavaicala per uomini comple 
ti costruita per agevolare uno sea 
latoreitaliano quel Marco Pantani 
che sta leccandosi le fente dl un 
rovinoso incidente e che purtrop 
po non sara della partita 

llpesodelleasseiizc 
Gia manchera Pantani man 

chera il vincitore dello scorso an 
no (Rominger) mancheranno In 
durain e Jalabert tutu e tre con la 
mente rivolta al Tour de France 
Per evilare defeziom per otienere 
una partecipazione completa to 
sogno I unificazione delle mag 
gion prove dl lunga resistenza in 
un Giro d Europa da svolgersi nel 
lo spazio di cinque setumane ma 
trovandomi di fronte ad un presi 
dente dellUci (lolandese Ver 
bruggen) incapace di nnnovare 
per il bene comune npongo im 
mediatamente il sogno nel casset 
to Buonviaggio naluralmente al 

SAL* 
settantanovesimo Giro d Italia che 
nelle ultime quattro edizioni & sta 
to vinto dai forestien Dopo il 
Chioccioli del 91 si sono imposti 
Indurain ( 92 e 93) Berzin ( 94) 
e Rominger ( 95) cioe uno spa 
gnolo unrussoeunosvizzero Sa 
rebbe ora di cambiare musica di 
nprendere il mano il filo del di 
scorso ma temo che ancora una 
volta dovremo arrenderci alia su 
penonta di uno straniero difficil 
mente assisteremo al tnonfo di un 
corrdiore italiano 

I quarttro favoriti 
Eh si ilpronoslicociecontrano 

evede in tre russi e uno spagnolo i 
maggion candidati al successo Si 
Iratta di Berzin Ugrumov Tonkov 
e Olano Tantomegliosecammm 
facendo scopnremo che alcuni 
giovani di casa hanno messo le 
penne Mi afhdo pnncipalmente a 
Francesco Casagrande Belli e Re 
bellin Non posso illudermi sul 
rendimento di Chiappucci e Bu 
gno anche se dalla vecchia guar 
dia mi aspetto ancora qualcosa di 
buono E attenzione sulla carta 
non c e un campione con la ligura 
del dominatore Probabile una 
battaglia sul filo dell incertezza 
una lotta dove la regolanta avra la 
meglio sulle sparate di un giomo 
percio sari importante misurare le 
energie con intelhgenza per non 
trovarsi col motore in nserva nelle 

fasi decisive In questo intreccio 
dowanno entrare i nostn ragazzi 

Giovani sperame azzurre 
La nuova generazione si e gia 

distinta nelle recenti classiche di 
pnmavera e I awentura per la ma 
glia rasa potrebbe fomirci grade 
voli sorprese quindi occhi puntati 
anche su Piepoli Colombo e Pic 
coli in una tematica costruttiva 
senza dimenticare che dobbiamo 
avere pazienza che I assillo e la 
fretta non sono amici della buona 
crescita 

E qui giunto voglio auguranni 
che nelle carte dell organizzazio 
ne ci siano validi percorsi di riser 
va lappe di montagna in sostilu 
zione di quelle in programma che 
potrebbero negarsi a causa del 
maltempo Logica vonebbe che il 

tutto foste gia a conoscenza dei 
concorrenti logica impone il con 
trollo lavigilanza 1 intervento del 
la commissione tecnica sui van 
aspetti della competizione 

Ma il pericolo e in agguato 
Basta per esempio con le cur 

ve assassine situate nelle vicinan 
ze del traguardo bastaconlanon 
curanza per la salvaguardia del 
plotone mdispensabile un servi 
zio d ordine all allezza della situa 
zione Sono anni che insisto su 
questi argomenti anni in cui devo 
npetermi perchfi deluso dai com 
portamenti delle persone scarsa 
mente dotate di responsabilita 
lontane dai regolamenti e dai 
mandati ricevuti pronti a scaldare 
il cadreijhmo msensibili ai nclna 
mi per 1 osservanza del loro dove 

C e anche un sindacalo di cate 
gona c e un associazione com 
don che non deve e che non pu6 
permettersi di nmanere silenzio 
sa che avrebbe dovuto opporsi 
agli oran di partenza e di arnvo t 
noto e arcmoto che gia alle otto 
del mattmo i ciclisticiabattano ne 
gli alberghi e perche miziare dopo 
il tocco di mezzodi in qualcht oc 
casione dopo le tredici per finire 
attomo alle diciotto? Perche questi 
oran msensati? Perche comphcare 
il lavjro dei meccanici dei mas 
saggiaton degli operai che plan 
tano e spiantano tnbune e tran 
senne7 Perche rendere il tutto un 
cocktail di nervosismi e di agila 
zioni' E comunque la carovana 
va Andrebbemeglioseaguidarla 
fosse unageneralecoscienza 

Montepreml 
da nababbl: 
2700lmillonl 
messl In pallo 
Le tappe del Glrod'Kallanumero 79 
saranno in tirtto22,puiungkimodl 
rlposoiselsarsrinolefrjzlonldlatta 
mWagi>a,7di media mOfrtajinao 
ondulate, 8 planeggianttodl media 
difflcotta, 1 a cronometro (la 
Vlcema Marosttu,dl62chHometrl) 
II disltvello altimetrico comptessivo 
della corsa in rosadlquest'anno sari 
di area 25mila metri, Inferior* 
rispetto alle ultime due edlzkinl (era 
di 2 6 M 0 metri I'anno scorso e 
25 800 nel 1994) 
Sul traguardo delle tappe In llnea ci 
sannno gli abbuonl cronometri dl 
12"(alprimo),8"(aUecondo)e4" 
(alteno), mentre per itraguardl 
dell'lntergiro gli abbuoni saranno dl 
6",4"e2" NierrteabbuoniperU 
prova a cronometro, invece, poiche 
espKssanwrrte \netatl in questa 
spedalrtadalregolamentotecnlco 
intemazlonile Itraguardivakvoli 
per la class!fica deH'Interglro 
saranno in tutto 22, per la 
graduatona generate d si awarra dl 
tempi ed abbuoni assegnatj sulla 
basedelpiazzamentoall'lntertappj, 
II Giro '96 e dotatodi un ricco 
montepremi complesslvamente 
saranno assegnatl 2,7 mlliardi di lire, 
controi2,5dell995ellmlliirdoe 
800 millonl dell'anno precedente. 
Al solrto, ci sara on arcobaleno di 
maglleacontraddlstinguereiprimi 
della classe nelle dlffereirtj 
graduatorie Questi itradizionali 
cotori che conter*rr,o «roM» peril 
leader della classrfica generalea 
tempi, «azzurra.. per la classhlca a 
puntidell'lntergiro, <.ddamlno-per 
la classifica a punti, «verde» per la 
classrfica a punti del Cran Premie 
della Montagna 

m BLANCO E STECCO DUCALE 
ICAMPIONI 

DEL GELATO ALL'ITALIANA. 
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TAPPA LOCALITA 

7° MONTE SIRINO 

13D PRATONEVOSO 
16= LOSANNASTADE 

20° PASSOPORDOI 

QUOTA 
(mt) 

1546 

1615 

262 

2239 

DISLIVELLO 

880 
974 
250 

774 

SALITA 
(Km) 

1610 

11 
3 

1210 

PENDENZA 
MEDIA 

540% 

890% 

6% 

640% 

21" APRICA 1172 473 430% 

n ritorno di Berzin 
«Voglio vincere 
Poi vado al Tour» 
Eugenio Berzin si presenta al Giro come l'uo-
mo da battere. II russo aveva vinto la corsa rosa 
nel '94, poi era scomparso neH'anonimato del-
le retrovie. Ma ora sembra rinato, vuole tornare 
a vincere sulle strade del Giro. 

OAMO 
• Vai Eugenio Sui mun di Broni 
e di Stradella stinta dal sole e dal 
venlo ft rimasla ancora qualche 
scritta. Sono passati solo due annl 
da quel Giro d Italia eppure come 
succede per tutte le cose che men 
lalmenle abblamo archivlalo quo 
murales sembrano appartenere a 
una stagiorte plu lonlana Bel giorni 
per Eugenio lanlo sole allegria, lo 
spumante che sehiuma, i bar del 
I Oltrepo 1n festa II suo ciulfo blon-
do che la da eontrappunto cromaii 
coallamagliarpsa 

Eugenio Berzin russo di Vyborg 
classe 1970, irrornpe In quel Giro 
d Italia come una fresca folata pri 
maVerih 5) va a clcll, a generazic-
nl A voile succede E |l 1994 e uno 
dl quegli anni baciali dal santo dei 
qlcllstl U leva del Settanta inlatti 
e rlcca dl nomi nuovi anche sul 
Ironle ilaliono II piu travolgenle 
Inutile dirto 6 quello di Marco Pan 
tanl Ma dletro dl lui I ragazanl ere 
scono Francesco Casagrande Mi 
chele Bartoll Wladlmir Belli e via 
ringlovanendo L ultimo della nidia 
la, ma bisogna lasciar passare due 
annl sara Gabrlele Colombo blon
de come Berzin a nuova colonna 
pottanw della Oewlss Playbus «Con 
Eugenio. racconta Gabriels • io mi 
sono sempre trovato bene Ha un 
earattere partteolanv ma non e cat-
llvo Basla saperlo prendere Per 
me non 6 stalo mai un problema 
Ora al Girt* devo aiutarlo come lui 
ha Wto con me allaMllano-Sanre-
mo metft dl quella vittorla In (ondo 
« anche sua» In un Giro senza san-

toni e soprattutto senza Pantani 
Eugenio il russo diventa d autonta 
uno dei prinopali lavonti insieme a 
Abraham Olano Francesco Casa 
grande Pavel Tonkov 

Allelenco naluralmente bisogna 
agglungere una vecchia conoscen 
za di Berzin e cioe Piotre Ugrumov 
quale Eugenio non ha mai legato 
(eufemismo) Lanno scorso pur 
arrivando enlrambi sul podio si 
continuarono a punzecchiare fino 
all ultima lappa Una coppia ad al 
ta tehsione che and6 in corto cir 
cuito propno a Milano quando 
Ugrumov contrawenendo al suo 
abituale nserbo usci con una pe-
sanle diclnarazione "Berzin e tanto 
diverse da me da fuon si * capito 
benisslmo che non andavamo d ac 
cordo Non lo sopporto proprio co 
me uomo Come alleta per6 e dav-
vero forte* 

Berzin e cost o con lui, o conlro 
di lui Bombini I atlento diewe del 
la squadra cap! che era giunto il 
momenta di rinnovare I ambienle 
Tanto piu che anche Giorgio FUr 
Ian unaltra punta della Gewiss 
non aveva plu lo slesso leeeling 
con Eugenio La solita vecchia slo-
na troppi galli nel pollaio Che fa 
re? Semplfce ognuno per la sua 
slrada e spazlo ai giovani cioe ai 
vari Frattini Eamni Gotti Mmali e 
naluralmente Colombo Apnre la fi 
nestra quando I ana e viziata e un 
ollimo slstema per farsi passare il 
mai di lesta E i risultatl si sono wsli 
subito Lo stesso Berzin rispetto al 
I anno scorso psicologicamente 

sembra ngenerato Allegro occhio 
vispo somso tirabaci insomma il 
vecchio Eugenio e tomato fra noi 

Qualcuno sostiene che una par 
te importante in questa metamor-
fosi I ha svolta la sua nuova com 
pagna Elena Cagnom la donna 
che ha preso il posto di Stella, la 
moglie russa "Era da parecchio 
che le cose non giravano per il ver 
so giusto Tornavo dagli allena 
menu e dovevo prepararmi da 
mangiare in casa facevo poco o 
niente Non le piacevano i miei 
amici In una parola non era la 
donna giusta per un uomo che fa il 
mio mestiere Odiava e odia il cicli
smo siamo nmasti amici ma 10 
voglio bene a un altra donna Ele-
na» 

Bionda 41 anni propnetana di 
una concessionana Fiat a Broni 
Elena vive con equilibnoquesto le-
game che nella piccola cilia aveva 
crealo un certo subbuglio Lui e 
tranquillo <Ora sto bene' vrvo sere 
namente La forma cresce seguen 
do un programma prestabilito due 
annl la dovendo correre solo il Gi 
ro era gia al massimo a meta mag-
gio Quest anno dcrvrO disputare 
anche II Tour e lo voglio fare bene 
senza aware alia fine dl giugnp 
con la nausea della bicicletta Per 
quanto mi rlguarda potrebbe nve 
tarsi un vantaggio amvare ad Atene 
senza essere gia al top della condi-
zione Polrei trovare strada facendo 
quello che mi manca non dimenti 
cando che la cosa piu importante e 
quella di amvare fino alia fine* 

I magglon ostacoli? Elementare 
le grandi montagne <Ce ne sono 
dawero tante», spiega Eugenio non 
nascondendo le sue perplessita 
•La cronometro fari selezioqe ma 
le sorprese saranno dietro I angolo 
fino all ultimo giorno E un Giro cu 
noso aperto a lante soluzioni Cer
to non ci saranno dei big come Ro-
minger e Indurain Pert) non sara 
facile soprattutto per uno come me 
che parte tra gli osservati special!" 

\L 
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SOCIETA SPORTIVA 
MASTER S.r.l. 
CONTINUA 
UNA BELLA 
AWENTURA 

GRAZE AGLI SPONSOR 

CIRAMICHE PANAMA 
VINAVIL 

COLNAGO 

EiigtnloBtrzin.ilniuovi'nrHorf del Giro d Italia 1994 Penazzo/Ap 

1 TAPPA 

2 TAPPA 

3 TAPPA 

4TAPPA 

6 TAPPA 

7 TAPPA 

8 TAPPA 

9TAPPA 

10 TAPPA 

11 TAPPA 

12 TAPPA 

13 TAPPA 

14 TAPPA 

15 TAPPA 

16 TAPPA 

17 TAPPA 

19 TAPPA 

20 TAPPA 

21 TAPPA 

VALICODISTEFANOS 

ARAKOVA 

PENTEPIGAZIA 

BIVIODICARANNA 

TREPIDO SOPRANO 

VALICOTIMPONE 

PASSOLACOLLA 

MONTE SIRINO 

LOSCORZO 

VALICO SAN NICOLA 

PASSO DELLA CONSUMA 

SCHIGNANO 

SALITA DELLA FOCE 

PASSO DEL BRACCO 

COLLES. BERNARDO 

COLLADICASOTTO 

PRATONEVOSO 

COLLEMADOALENA 

COLDEVARS 

COLD'IZOARD 

COLMONTGENEVRE 

VALICO SAN BERNARDO 

SOMMETSAVKSNY 

LOSANNASTADE 

VALICO SAN BERNARDO 

SALITA DELLA ROSINA 

PASSO MANGHEN 

PASSOPORDOI 

PASSO FEDAIA 

PASSOPORDOI 

PASSOMENDOLA 

PASSO TON ALE 

PASSO GAVIA 

PASSO MORTIROLO 

METRI 
ALTITUDINE 

380 

880 
680 
402 

1302 

1426 

594 
1546 

474 
620 

1060 

460 
226 
610 
957 

1381 

1615 

1986 

2111 

2361 

1850 

1875 

837 
590 

1875 

262 
2047 

2239 

2057 

2239 

1363 

1883 

2121 

1852 

APRICA 1181s 

L'anima vincente del mezzo a due ruote. 
La posiaone in sells a studiata per la miglior rasa aerodinamica ad ergonomica 

La struttura realizza il piu elevata equilibria fra pedalata e comfort, fra trasmissione dl potanra a precisions di guida 
Un telaio laggero a potente che rende sgili i percorsl ad agevoli le asperlta della strada 

Pregi a privilege da leader 


