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Allarme ronde nelle citta 
Notte di scontri a Torino. Appello del Papa 
Lalegalita 
prima di tutto 

VALENTINO CABTELLANI 

T ORINO E D! NUOVO, suo malgrado, 
sulle cranache nazionali per falli che ri-
guardano I'ordlne pubblico e in parti-

colare il rapporto di cittadini con gruppi di 
exlracomunitari dediti ad attivita iliegali. Si 
moltlplicano le proteste che provengono da 
vari quartieri a rischio, si formano comitali 
spontanei, si stigmatizzano soprattuUo i (e-
nomeni diffusi ed insopportabili dello spac-
cio della droga e della prastituzione, Da Mila-
no rimbalzano notizie inquietanti di ronde 
aulorganizzate che si propongono di presi-
diare zone particolari della citta. Dovunque il 
sindaco divenla il destinatario di una do-
manda pressanle e diffusa di legalita e, di vol-
ta in volta, e accusalo di lassismo, di inerzia, 
quando non di connivenza con questa real
ty. I mezzi di informazione, giustoosbagliato 
che sia, finiscono per allribuire a questo o a 
quel quartiere della citta i'immagine simboli-
ca del peggior degrado urbano (quale citta 
non ha i suoi Bronx?) e si innesca cosl una 
gara psicologica con chi ritiene che i propri 
problemi di degrado e di rischio siano sotto-
valutati e dimenticati. Una pericolosa spirale 
dl insicurezza e di protesta che attraversa so
prattuUo le grandi cilia ma che nschia di dif-
fondersi in molti contesti urbani 

Credo si debba partire dal riconoscimento 
che la domanda di Iegalita e una domanda 
legittima e che ad essa si debbano dare ri-

• TORINO. Sate di nupvo la tensipne nel quartiere 
piu caldo torinese, San Salvario, dove la rabbia dei cit
tadini esasperati dal tasso di criminalita della zona e 
gia esplosa piu volte in scontri e minacce tra la comuni-
ta locale e quella extracominitaria. La notte scorsa la 
tentazione di «(are da soli» e tornata prepotente tanto 
che in 250 sono scesi in strada per una sorta di caccia 
al delinquente» davanti ad una birreria considerate 
luogo di ritrovo degli spacciatori. Solo un massiccio in-
tervento delle forze dell'ordine ha impedito che tutto si 
trasformasse in scontri violenti. L'iniziativa arriva soio 

un giorno dopp la ronda nottura terrninata con una 
zuffa alia periferia di Milano: tra i coroponenti del 
«commando» e un ragazzo in motorino «indesiderato 
nel quartiere* e scoppiata la rissa e le botte: la questio-
ne e finita in tribunale, il ragazzo ha infatti denunciato il 
caporonda. il sindaco di Torino Castellani ha chiama-
to ieri il ministro degli [nterni per chiedere I'aiuto del 
govemo. L'allarme per le tensioni nelle citta cresce. 
L'Osservatorio di Milano;ha fornito un elenco degli epi-
sodi di difesa «autorganii:zata» che possono sfociare in 
pericolose guerre nei quartieri. 
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Prodi agli industriali: faro fatti non convegni 

Bossi rischia tutto 
nel test di Mantova 
Oggi primo sfratto ai prefetti 
Una domenica di voto per piu di due milioni di 
italiani. Un test amministrativo che coinvolge la 
provincia di Caserta, il comune di Taranto ma 
soprattutto tre importanti citta del Nord: Manto
va, Pavia e Lodi. Proprio a Mantova, proclamata 
dalla Lega «capitale» della fantomatica Padania, 
si gioca la partita piu importante se Bossi perde 
sara sconfitta la su. unea dura fatta di inwti alia 
secessione e camicie verdi. Dalle spinte seces-
sioniste ha preso ieri le distanze 1'ex presidente 
della Camera Irene Pivetti. Ma dal Carroccio arri-
vano lo stesso iniziative inquietanti. oggi il presi
dente della Provincia di Mantova dara il via al 

primo sfratto dei prefetti L'amministraloreleghi-
sta si copre dietro la morosita della locale Prefet-
turama il gestoe ugualmente dirompente. 

Tra il Polo e I'Ulivo sembra intanto rimettersi 
in moto il dialogo sulle riforme Perfino Gian-
franco Fini, che affondd il tentativo di Maccani-
co, ha affermato ieri di essere pronto «ma nella 
chiarezza». Sul federalismo assicurazioni da 
Bassanini a nome del governo: non sara fatto per 
delega o per decreto. Berlusconi si dichiara sod-
disfatto. Prodi risponde alle preoccupazioni 
espresse dagli industriali a Santa Margherita: io 
fard fatti e non convegni. 

ROBERTO CAROLLO MARCELLA CIARNELLI ROSANNA LAMPUONANI 
ALLEPAGINE » « l 

Fabio Mussi 
« S ^ ' riforme 

riparte il dialogo» 
•I ROMA Fabio Mus-
sT, presidente dei de-
pulati Pds, parla del-
1'incontro tra govemo 
e maggioranza che si 
terra questa mattina. 
L'impegno pressante 
per federalismo e le ri
forme: mi sembra che 
stia ripartendo il dialo
go tra iPoli. 

APAGINA 6 

Gerardo Bianco 
«Viva I'Ulivo 

ma no al partito» 
• j ROMA Gerardo 
Bianco, segretario del 
Ppi, e d'accorrio con 
Prodi sui comitati del-
i'Ulivo mentre boccia 
la costituente di Berlu
sconi. Risposta a Pe-
truccioli: non sono il 
killer dell'Ulivo ma di-
co no alia sua trasfor-
mazione in un partilo. 

DI MICHELE 
APAGINA M 

Dopo le morti di Reggio Calabria, una giovane donna ricoverata a Maglie 

fl vims arriva in Puglia 
Nuovo caso d'encefalite, cresce la paura 

SEGUE APAGINA 3 

L'afa non da tregua 
Il caldo 
aumentera ancora 
• Chilometri di code, afa e aulomobilistici di-
sagi, dal Tirreno all'Adriatico, da Bolzano a Ro
ma, prima di raggiungere il sollievo in riva e den-
tro il mare: e stala la giotnata di moltisslmi ieri, 
praticamenle tutlo il cenlro-Nord, aggredito da 
una calura insolila per la slagione (ufficialmen-
te e ancora primavera), misurala Ira l 30 e 35 
gradi quasi ovunquc con un tasso di umidila che 
in alcuni casi ha superato l'80'i,. Una situazione 
che, assicurano i meteorologi, andra avanti cosi 
ancora per qualcho giorno, cioe sino alio scatta-
re dell'estate Per gli esperti tultavia non si tratta 
cli un fenomeno anomalo perglugno 

PIBTRO STRAMBA-BADIALE 
APAGINA 1 0 

• l MAGLIE (Lecce) Due giovani in co
ma, uno per encefalite. Dopo Reggio Ca
labria, trema il Salento di fronte a un virus 
che sembra inarrestabile e che esplode 
con violenza rendendo difficile ogni inter-
vento. La diagnosi e confermata per una 
giovane donna di 22 anni (coma profon-
do per encefalite wale) e di colpo la sua 
vicenda (e stala trovata pnva di cono-
scenza e ricoverata al Pronto soccorso) fa 
il giro della citta e fa scattare l'allarme an-
che se per i medici si tratta di un caso iso
late). Respiro di sollievo invece per un gio
vane: lo svenimento e la febbre alta sono 
stati causati da un colpo di sole e non dal 
virus. Difficile pero convincere la gente A 

Reggio, due nuovi casi tengono col fiato 
sospeso tutti: altri bimbi colpiti dal virus 
che pud degenerare in encefalite, ma per 
alcuni e un falso allarme mentre Lorenzi-
no, il bambino di tre anni, ultima vittima 
del malanno, migliora. Lo ha annunciate 
il sindaco dopo aver incontrato medici e 
genitori dei bimbi ncoverati cercando di 
arginare il panico tra i cittadini che accu-
sano le scuole, chiedono i! rinvio degli 
esami e un'indagine su tutti gli istituti 
Operazione, quella di calmare gli animi, 
riuscita soltanto a meta 

QALASSO VARANO 
APAGINA • 

Contro i licenziamenti alia Centrale Sulcis 

In 50 protestano 
sulla ciminiera 
• PORTOVESME Ore drammati-
che per gli operai delle imprese 
d'appalto di Portovesme asserra-
gliati da tre giomi sulk ciminiera 
piu alta della maxi-centrale dell'E-
nel L'occupazioneinfatticontinua, 
nonostante il progressivo aggravar-
si delle condizioni di salute di tutti 
gli occupanti che si trovano a 260 
metri d'altezza e sono investiti dal 
vento e dai fumi emessi dal camino 
della centrale, che non ha interrot-
tolaproduzione. 

Uno degli operai ieri e svenuto e 
alcuni compagni lo hanno portalo 
a braccia a terra, affidandolo agli 
infermieri di un'ambulanza di 
un'associazione di volontari L'uo-
mo, Gino Anu, di 40 anni, e slato ri-
coverato nell'ospedale di Carbo-
nia, dove I medici hanno diagnosti
cate problemi respiratori e uno sta
te di intossicazioneda fumo 

Gli operai protestano contro i 34 
licenziamenti annunciati nei giorni 
scorsi dalla loro impresa 

PAOLO BRANCA 
APAGINA I B 

L'idea di Patria minata da Tangentopoli 
T RA I TANTI problemi che abbiamo, 

uno sovrasla tutti gli altri- ridefmire il 
nostra essere italiani Come ha scritto 

ieri Eugenio Scalfan su la Repubblica, perfi
no 1'ex presidente della Camera Irene Pivetti 
ritiene che il Risorgimento altro non sia che 
«un processo durante il quale alcuni intellet-
tuali soslenuti dai poteri forti di allora impo-
sero con la violenza un loro teorema» Se 
cosl stanno le cose, se le classi piu giovani 
sentono cosl poco lidenlita nazionale, si 
capisce meglio perche un Inbuno come 
Umberto Bossi amvi con tale impudenza a 
direciOchedice 

Intendiamoci, le mcertezze non comin-
ciano oggi L'oneslo Massimo D'Azeglio, 
genero del Manzoni, giudico l'annessione 
di Napoli «una seconda Novara«, cioe una 
disfatta. E fu lui a comaie lo slogan, altuale 
anche oggi, "Fatta I'lldlia restano da fare gli 
italiani". 

Insomma non siamo mai Mali una nazio-

CORRADO AUQIAS 

ne unita e coesa, e il fascismo, da questo 
punto di vista, fu il tentativo di trasformare 
gli italiani in un popolo a suon di retorica e 
di qualche bastonata. Sia la retorica che le 
bastonate vennero azzerate dalla sconfitta. 
Anzi non dalla sconfitta bensl dalla dissolu-
zione dello Slato Ernesto Galli della Loggia 
ha scritto che l'idea di nazione scomparve 
l'8settembre 1943conii«Tuttiacasal» Galli 
riprende una tesi sloriografica sviluppata 
anche da Elena Aga Rossi («Una nazione al
io sbando» - II Mulino) alia quale un'altra se 
ne puo contrapporre. Che la dissoluzione 
vera sia awenuta il 25 luglio, col crollo del 
fascismo. Quello fu il giorno in cui le istitu-
ziom che bene o male pervent'anni aveva-
no relto il paese in poche ore scomparvero. 

Per ci6 che conta I'opinione di un profa-
no, propendo perquest'ultima tesi non fos-
s'altro perclie l'8 setlembre ci fu e vero la fu-

ga vergognosa di una classe dingente, a co-
minciare dal re, ma quel giomo segno an
che I'inizio di un movimento spontaneo di 
Resistenza alia quale dobbiamo quella di-
gnita che ci ha accompagnato nei dopo-
guerra 

Cose di mezzo secolo fa, fatti che l ven-
tenni di oggi studiano a scuola (quando li 
studiano) senza fare troppa differenza, im-
magino, con i moti del '48 e il congresso di 
Vienna. Date noiose da imparare a memo-
na. 

Perche una giovane donna intelligent 
come la Pivetti pufi pensare oggi simili enor-
mita' Non credo che all'ex presidente della 
Camera facciano veto ne il 25 luglio ne I'8 
settembre di quel tragico 1943 Credo piut-
tosto che la Pivetti sconti lo choc di avere 
scoperto nel 1992, non ancora trentenne, 
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I GOVERNI del mondo ricco e in-
dustrializzalo sono dappertulto 
alte prese con problemi econo-
mici enormi. La concorrenza 

globale guidata da un esefcito di la-
voratori del secondo e teizo mondo 
altrettanto quallficati, ma meno pa-
gati sta delerniinando la contrazione 
del salario. Una rivoluzione tecnolo-
gica essenzialmente fondata suite 
competenze sla cteando nel ptimo 
mondo un giuppo di cittadlni a bas
so livello di istruzione che non sono 
in grado di guadagnare salari da pri
me mondo. I govern! nel tentativodi 
finanziare un sistema previdenziale 
e sanitario genetoso die rientra nel-
le attese degli anziani, perdono il 
controllo della spesa pubblica. II get-
tito fiscale e del tutto inadeguato a 
causa del modesto tasso di crescita 
imposto dalle banche centrali all'e-
conomia per combattere I'inflazio-
ne. 

Se da un lato idenfiche sono le 
pressioni economiche, dall'altro le 
different istituzioni sociali e cultural! 
e il diverso atteggiamento politico 
producono conseguenze difformi 
all'intemo del mondo ricco e indu-
slrializzalo. Negli Stati Unit! I'80% dei 
lavoratori hanno subito una secca ri-
duzione del salario reale mentre il 
processo di ristrutturazione delle 
grosse imprese e passalo attraverso 
massicci licenziamenli. Nel settore 
pubblico tanto il presidente Cllntpn 
quanto la maggioranza repubblica-
na del Congresso propongono tagli 
alio stato sociale e le rispettive posi-
zionl divergono, per altro marginal-
rnente, solo sulla misura di tall tagli 
destinati per lo piu a colpire gli an
ziani, Vediamo, alcontrario, quanto 
e aceaduto in Francia negli ultimi 
mesi. Un nuovo govemo conservato-
re che pud contare su una larga 
maggioranza parlamentare ha pro-
ppsto modestissimi tagli alle pensie-
ni e all'assistenza sanitaria nel setto
re del pubblico impiegoe un limitato 
piano di riduzione del personate in 
ateune aziende pubbliche, quali le 
lerrovie, per contenere II disavanzo 
dlbilancio, 

I lavoratori interessatl dai prowe-
dimenti sono scesi in strada, hanno 
scioperato, hanno bloccato II traffi-
co e hanno fatto tutto il possibile per 
danneggiare I'economia francese. I 
francesi hanno subito disagi non in-
dlfferenti, ma non di meno I sondag-
j i hanno evidenzlatci che I'opinione 
^UbBllfiaPera sehierata a favofe dei 
dimo'sitranli II ilsullato e stato che il 
g^rhofr^cese, as^guitode'llgfor-
S pressioni, ha ritirato il piano di tagli 
appena presentato. Un anno o due 
prima la stessa cosa era accaduta al
ia Air France che aveva proposto un 
programma di riduzione del perso
nate simile a quelli realizz8(i*lh Ame
rica. I lavoratori protesferono e II 
programma fu prontamente rimesso 
nelcassetto. 

Proviamo a ricordare, al contrario, 
quanto accadde quando il presiden
te Reagan licenzio i controllori del 
traffico aereo. Non accadde nulla. In 
Francia scattano la solldarieta socia
le e la prolesla mentre gli americani 
accettano docilmente il loro destino 
individuate. Leggendo sulla stampa i 
risultati ottenuti dai lavoratori france
si, gli americani si consolano pen-
sando che i francesi sono irragione-
voll e che prima o poi doyranno fare 
i conti con la dura realta di una cre
scita modesta, della concorrenza 
globale e di tecnologie che non ne-
cessitano pICi di manodopera, non 
qualificata e che, quindi, dovranno 
fare quello che gli americani hanno 
gia fatto. Quand'anche ci6 fosse ve-
ro, ogni anno di rinvio delle misure 
di contenimento della spesa e pur 
sempre un anno guadagnato per i 
lavoratori francesi. L'altra risposta 
americana consiste nel sottolineare 
che gli Slati Uniti hanno creato molti 

A capitalismo deU'Ottocento 
puo funzionare nel 2013? 

piQ posti di lavoro dell'Europa. E 
senza dubbio vero, ma paesi a cre
scita demografica negativa come la 
Francia non hanno la necessita di 
creare i quasi 40 milioni di nuovi po
sti di lavoro che gli USA hanno crea
to negli ultimi venticinque anni. La 
disoccupazione ufficiale e piu alta in 
Europa che in America (quasi il 
doppio), ma gran parte del divario e 
da attribute al modo in cui negli Sta
ti Uniti viene calcolato il tasso di di
soccupazione. 

Ad esempio in America i lavorato
ri part-time che aspirano ad un lavo
ro a tempo pieno sono considerati 
occupati. Nella maggior parte del 
paesi europei, e certamente in Fran
cia, II siissidio di disoccupazione 4 
superiore al salario mimmo amen-
cano.Oi conseguenza la condizione 
di vita dei disoccupati francesi e mi-
gllore di quella di molti americani al 
primo impiego. Se ci si chiede per 
quale ragione la reazione america
na e quella francese sono cost diver
se, la risposta e molto semplice. Pro-
fondamente diversa e la concezione 
del ruolo che singolo e societa gio-
cano nel determinare il successo o il 
fallimento individuali. 

P ER GLI americani I'individuali-
smo e un principio fondante. 
Gli americani sono personal-
mente responsabili del loro 

fallimento. Non hanno il dintto di 
aspettarsi aiuto dagli altri. L'aiuto de
gli altri avrebbe il senso di un atto di 
carita non richiesloe, in ultima ana-
lisi, sarebbe umiliante perchi lo rice-
ve. I francesi, al contrario, attribui-
scono all'organizzazione sociale 
gran parte del merito del successo o 
della responsabilita del fallimento. 
Non necessariamente si deve biasi-
mare una persona cui le cose nella 
vita siano andale male. La societa 
non ha fatto cid che avrebbe dovuto 
fare, non ha operate per creare le 
condizioni e le strulture necessarie a 
rendere il successo possibile. Per dir-
la senza gin di parole: i francesi sem-
plicemente non credono nel liberi-
smo. Le condizioni dell'economia 

non sono condizioni meteorologi-
che che vanno accettate. Sono ope
ra dell'uomo e possono essere mo-
dificate. Proprio a causa del suo cre
do nella responsabilita individuate, 
I'America e al primo posto nell'ope-
ra di ridimensionamento dello stato 
sociale anche se in America lo stato 
sociale e assai meno avanzato che 
altrove. 

Dopo la Grande Depressione gli 
americani, non diversamente da tutti 
i cittadini dei paesi ricchi e industria-
lizzati, sono giunti alia convinzione 
che il govemo deve utilizzare la leva 
della scuola. per ridurre la forbice 
reddituale e garantire una rete di 
protezione sociale. a coloro che I'e
conomia privata rifiuta: i malati, i 
vecchi.i disoccupati. 

Ma tutto questo, come testimonia-
to dalle proposte al momenta sul 
tappeto a Washington, e destinato a 
cambiare. L'America sembra inten-
zionata a tornare ad una variante del 
capitalismo del 19°secolo. Fu altera 
che un economists di nome Spencer 
lormuld il concetto di capitalismo 
della "soprawivenza del pifj adatto" 
(una espressione presa poi a presti-
to da Darwin per spiegare l'evoluzio-
ne). Spencer era persuaso che tra i 
doveri di chi era economicamente 
forte vi fosse quello di spingere all'e-
stinzione chi era economicamente 
debole. Ed era proprio l'eliminazio-
ne del debole il segreto della forza 
del capitalismo. Spencer londo il 
movimento eugenetico per impedi-
re ai "non adatti" di riprodursi pro
prio in quanto questo era il modo 
piu umano di fare ci6 che I'econo
mia avrebbe fatto comunque con 
metodi ben piO brutali. A giudizio di 
Spencer, tutte le misure sociali e 
umanitarie non facevano che pro-
lungare l'agonia dell'uomo consen-
tendo I'incremento della popolazio-
ne che sarebbe poi morta di fame. II 
"Contratto con I'America" ha una 
ispirazione quanto mai spenceriana 
e punta ad un ritorno al capitalismo 
della "soprawivenza del piu adatto". 

Owiamente e molto meno onesto di 
Spencer in quanto nega che ci sara 
chi moriradi fame. 

Secondo il parere degli estensori 
di questo programma, la rete di sicu-
rezza sociale non e necessaria m 
quanto abolendo lo stato sociale 
nessuno cadra dai trapezio econo-
mico. 11 singolo che si trovera a fare i 
conti con la miseria e la fame si rim-
bocchera le maniche e si mettera a 
lavorare. Nell'era modema il capita
lismo della "soprawivenza del piCi 
forte" non e mai stato messo alia 
prova per un apprezzabile arco di 
tempo. Per gli scienziatt socialj'Sara 
un esperimento interessante. Per le 
cavie sara una esperienza dolorosa. 
Per quanti hanno a cuore la stabilita 
sociale, i rischi sono elevati. E allora 
cosa possiamo fare? Negli anni '60 
I'economia mondiale e cresciuta al 
ritmo del 5% I'anno. Da allora il tasso 
ha subito consistenti rallentamenti 
tanto che negli anni '90 la crescita si 
e aggirata intomo al 2% I'anno. 

A LAN Greenspan, di recente 
confennato al vertice della 
Federal Reserve Bank, ha di-
chiarato che una economia 

e sulla strada giusta se la crescita "e 
inferiore al 2% I'anno". Se la produt-
tivita aumenla del 2% e il costo del la
voro per unita di prodotto soltanto 
dell'l % in una economia che cresce 
a mala pena del 2%, delle due I'una-
o, come in Europa, aumenta consi-
derevolmente la disoccupazione o, 
come in America, si riduce il salario. 
Oggi in America diminuisce il reddi-
to di tutti i gmppi di lavoratori bian-
chi qualificati, compresi quelli che 
hanno conseguito il dottorato di ri-
cerca lnunasituazionecaratterizza-
ta da una crescita modesta, la strate-
gia consistente nel migliorare la qua-
lificazione professionale per aspira-
re ad un lavoro meglio retribu'ito, co
me sarebbe giustamente necessario 
nella cosiddetta societa dell'infor-
mazione secondo quanto ci ricorda 
il ministro del Lavoro Robert Reich, 
non funziona. 

In una economia sostanzialmente 
stagnante un lavoratore estrema-
mente qualificato o istruito non trova 
sbocchi occupazionali e pertanto gli 
restano aperte due strade: rimanere 
disoccupato o togliere il lavoro ad 
un lavoratore meno qualificato. La 
disoccupazione tecnologica e la ri
duzione del salario sono problemi 
che non possono essere affrontati se 
non si rilancia la crescita 

Ma per quale ragione il tasso di 
crescita e cosi basso? Per la semplice 
ragione che 25 anni fa abbiamo di-
chiarato guerra all'inflazione e da al
lora abbiamo combattuto senza ri-
sparmio sî  questo fronte,lnun certo 
senso esiste una politica nazionale 
per la riduzione del salario, una poli
tica che, possiamo cosl nassumere: 
una politica monetaria piu rigorosa 
per rallentare la crescita, incremen-
tare la disoccupazione, ridurre i sala
ri e mantenere i prezzi costanti. Ma 
dove e la minaccia di inflazione che 
giustifica questa politica? Certamen
te non e corretto ritenere che I'infla-
zione si produca negli Stati Uniti al
l'intemo di una "economia naziona
le" che non esiste. Se e'e un qualche 
rapporto tra disoccupazione e infla
zione e soltanto a livello mondiale. E 
naturalmente a livello mondiale I'of-
ferta di manodopoera e smisurata. I 
prezzi petroliferi sono bassissimi pur 
considerando che I'lrak e ancora 
fuorigioco. 

Inoltre un piO efficiente assetto 
produttore- fornitore sta riducendo e 
non gia alzando i prezzi al consumo. 
£ giunto il momenta di considerare, 
definitivamente vinta la guerra all'in
flazione, slante anche la diversa 
struttura deU'economia. Inoltre e di-
mostrabilmente falsa I'affermazione 
di chi ritiene che gli incrementi sala-
nali diffondano o addintturacausino 
I'inflazione. Un mondo in cui all'in-
cremento di produtlivita corrispon-
de una contrazione del salario, non 
e un mondo in cui il salario produce 
inflazione Sventato il pericolo del-
I'infiazione, la soluzione al proble-
ma della disoccupazione tecnologi
ca e dell'eccessivo onere dello stato 

sociale va individuato in un pifl ele
vate tasso di crescita. Non wedo alter
native. E allora perche non allentare 
la stretta monetaria? In Europa per ri-
lanciare l'occupazione e necessario 
introdurre elementi di flessibilita nel 
mercato del lavoro. Ma con la politi
ca monetaria dell'Europa, vale a dire 
con la politica monetaria della Bun
desbank che e ancor piu rigida di 
quella deila Federal Reserve, flessibi
lita sta per riduzione del salario. 

Non diversamente da quanto av-
viene negli USA si puo fare ben poco 
con un tasso di crescita dell'l ,5%. La 
Bundesbank, cosi come la Federal 
Reserve, non fa che ripetere che do
po un lungo periodo di inflazione 
zero e una volta guadagnata "credi-
bilita" sul piano dell'impegno anti-
inflazionistico, si potra ritomare alia 
crescita sostenuta. Ma nessuna ban-
ca centrale ha mai messo in pratica 
questi propositi. Gli ultimi cinque an
ni sono stati quelli in cui il tasso me
dio di inflazione e stato il piu basso a 
far tempo dalla crisi del '29, eppure i 
governatori delle banche centrali 
continuano a dire che non hanno 
"credibilita". Se non ha credibility la 
Bundesbank, chi altri puo averla? I 
problemi di bilancio, i tagli e gli scio-
peri che in tutto I'occidente prean-
nunciano la crisi dello stato sociale 
sono aggravatj dai basso tasso di cre
scita prodotto da decenni di politica 
monetaria restrittiva. In tutti i paesi 
avanzati diminuisce il gettito fiscale 
a causa del basso tasso di crescita e, 
al contempo, aumenta la spesa pub-
blica per soddisfare le attese dei cit
tadini in materia di pensioni e assi-
stenza sanitaria nella terza eta. At-
tualmente in America il 40% del red-
dito degli anziani viene dai govemo 
federate. In assenza di un rilancio 
della crescita sara difficile sul breve 
periodo soddisfare le aspettative. La 
spesa sanitaria in America rappre-
senta il 15% del PIL Questa percen-
tuate scenderebbe al 10 o all' 11 se il 
tasso di crescita fosse del 5%. Senza 
pesanti tagli il sistema sul lungo pe
riodo e destinato al tracollo anche in 
vista del fatto che si awicina all'eta 
della pensione la generazione del 
"baby boom". 

N ON SIAMO assolutamente in 
grado di sostenere una situa-
zione che vede il reddito pro 
capite degli anziani piu alto 

di quello dei non anziani,Nel 1970 
un ctttadino di 70 anni aveva in me
dia un reddito inferiore del 40% ri-
spetto ad un cittadino di 30'anni< Og
gi ha un reddito mediamente supe
riore del 20%. Negli anni 70 in Ame
rica volevamo fare in modo che il 
reddito degli anziani e dei pensiona-
ti non dovesse subire drammatiche 
riduzioni come aweniva in passato. 
Mae assurdo aver creato una societa 
nella quale i cittadini vivono meglio 
quando vanno in pensione che 
quando lavorano. Abbiamo owia
mente esagerato. £ insensate con-
dannare persone relativamente po-
vere a versare denaro nelle tasche di 
persone relativamente ricche. Per 
evitare che esploda una crisi dello 
stato sociale nel 2013 quando passe-
ra alia cassa la generazione del "ba
by boom", dobbiamo aifrontare il 
problema ora, stimolando la crescita 
economica e intervenendo sulle 
pensioni non per ridurle, ma per ral-
lentame il tasso di incremento. Su 
questo punta concordo con Newt 
Gingrich. Sul piano politico e gia ab-
bastanza difficile intervenire ridu
cendo gli aumenti oggi che gli anzia
ni rappresentano il 13% della popo-
lazione. Come faremo quando gli 
anziani saranno molti di piu e politi-
camente molto piu influenti? 

(c) 1996 New Perspective Quarter
ly. Los Angeles Times Syndicate 

Traduzione di 
Carlo Antonio Biscotto 
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L'idea di Patria 
che i dirigenti del Paese 
erano diventati una banda 
di malfaltori. Sotto questo 
profilo i sentimenti della 
Pivetti, meno «razionali» di 
quanto sembrino, valgono 
come sintomo generate. 
Nonostante gli sconquassi 
istituzionali e la dissoluzio-
ne di quasi tutti i partiti del 
dopoguerra, potremmo 
aver sottovalutato le con
seguenze psicologiche che 
la scoperta di Tangento-
poli ha avuto sui piu gio-
vani. 

II sentimento nazionale, 
il senso di appartenenza, 
l'idea di patria, potrebbero 
essere evaporati insieme 
alle requisitorie di Antonio 
Di Pietro, al senso di rab-
bia e di frustrazione, all'i-
dea che i contratti d'ap-
palto e gli stessi denari 
delle tasse finissero nelle 
tasche di questo o quello. 
Ecco a mio giudizio la 
spiegazione del perche 
Umberto Bossi, unico in 
Europa e forse nel mondo, 
puo fondare un movimen
to che si pretende indipen-
dentista e secessionists su 
rivendicazioni fiscali. Sono 
passati quattro anni dai 17 
febbraio 1992 (arresto di 
Mario Chiesa) giomo in 
cui scoprimmo tutti che 
cos'era diventato il regime. 
Sono niente per uno choc 
come quello. Tanto piu 
che il «regime» e continua-
to, a dispetto di ogni prete-
sa di nuovismo, anche con 
il govemo Berlusconi, I'uo-
mo che voleva mandare 
alia Giustizia un evasore fi
scale (e forse peggio) da 
25 miliardi come Cesare 
Previti. 

Nemmeno i due partiti 
che oggi formano I'ossatu-
ra portan^e. dell'Ultvo so-. 
no, sotto questo profilo, 
esenti da, responsabilita, 1 
caJBpljcLcon il loro,senso 
della trascendenza, la sini
stra con la sua ideologia 
intemazionalista, non han
no certo contribuito a raf-
forzare il sentimento di 
identita nazionale. Vero 
che Berlinguer e stato il 
primo leader della sinistra 
a usare nei suoi discorsi la 
parola «patria» (dopo di 
lui Violante, Bassolino), 
ma anche vero che I'eredi-
ta ideologica e profonda e 
ci vorra tempo per correg-
gerla. 

Conclusione: anche la 
ricostruzione del senso di 
identita nazionale grava 
sulle spalle gia cosi obera-
te di questo govemo. Una 
responsabilita in pit). Ma 
anche una grande speran-
za in piu. 

[Corrado Augias] 

P.S.: Nel bell'intervento di 
Scalfari e'era un'impreci-
sione. 1 velivoli che Doin-
bardarono Roma nel '43 
non erano «Constella-
tions», aerei di tipo civile, 
bensi «Flying fortress» B17. 
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DELLECinA 
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• TORINO. La rabbia del quartie
re si e dissolta. La ptotesta, che per 
alcune ore ha fatto temere il peg-
gio, e rientrata poco dopo la mez-
zanotte tra sabato e domenica, sot-
to 1'intervento (deciso) delle forze 
dell'ordine. Ora la notte del furore e 
dell'esasperazione contro spaccia-
tori e tossicodipendenti e che ha 
coinvolto in un clima di primitiva 
contestazione anche le forze del
l'ordine (e in particolare il questore 
di Torino Giuseppe Grass!) e mate
ria diracconto. 

A San Salvario, il quartiere-sim-
bolo di Torino della reazione al de
grade sociale, e una domenica ap-
parentemente come tutte le altre. 
Forse resa solo piu silenziosa e de-
serta dal grande caldo che ha stret-
to d'assedio la citta, inducendo i 
piu a scegliere la via del mare o dei 
monti, Dunque una domenica di 
pausa. Un solo giorno di tregua 
Oggi pomeriggio entra in scena il 
Comitato spontaneo di San Salva
rio che ha promesso di portare la 
protesta sotto le finestre di Palazzo 
Civico. 

Battaglia fra le strade? Assoluta-
mente no. Perd, bottiglie e sassi 
non sono mahcati. Una sassaiola 
cui non sarebbero estranei i giovani 
del Movimento sociale di Pino Rau-
ti che recentemente hanno aperto 
una sezione nella vicina via San-
t'Anselmo. E se i poliziotti non si 
fossero frapposti, chissSt quale pie-
ga avrebbe preso la ptotesta. Co-
munque, le opinioni che si raccol-
gono al volo in largo Saluzzo, epi
centre della «discesa in piazza», so-
iio concordl nello stemperare gli al-
larmlsmi: non c'e stata violenza, 
soitanto atteggiamenti un po' inti-
midatori di qualche giovane, ma il 
tutto 6 rimasto confinato entro un 
piano puramente verbale. Certo, 
pochi metri piu avanti, la tensione 
era alta. L'indice 6 puntato sulla bir-
reria delfci dlscordte, «LA interna 
Blu» di via Saluzzo 23, dove (si di
ce) insieme a una pinia di Guin
ness corrono bustlne di polvere e 
offerte di sesso a prezzi concorren-
ziali. Ora il locale e chiuso. Pruden-
temente, 11 proprietario Francesco 
Caruso ieri ha lasciato le serrande 
calate, 

Una manifestazione preordinata 
sotto le Insegne delle destra, intolle-
rante e razzista? Non si pud esclu-
dere, con I'aria che lira da qualche 
settlmana a Torino e nel resto del 
paese, Fal6 di insofferenza (allar-
manti) su cui soffia il vento della 
prevaricazione (pericolosa) che si 
concretizza nell'arroganza di «ron-
de armale» fuorilegge che sembra-
no uscite di sana pianta da qualche 
episodio a fumetti di Tex Wilier. Ma 
a San Salvario tutte le versioni spo-
sano la tesi della protesta sponta
nea, caratterizzata da una prima fa-
se «dissuastva» verso gli spacciatori 
che intorno alle 10 di sera «pianto-
navaiww via Saluzzo, creando i soli-
ti disagi agli awentori dei barcirco-
stanti e agli abitanti del quartiere, 

Racconta uno dei testimoni ocu
lar!, Don Gallo, II parroco della 
chiesa «Santl Pletro e Paolo», II prete 
che da circa un anno conduce una 
forte campagna di sensibilizzazio-

L'OBIETTI VO DELLA SPEDIZIONE f 

•*»«. UnaretatanelquartiereS.Salvario, 
vidnoalla stationed! Porta Nuova, 
in basso il parroco PleroGallo 

Ansa 

San Salvario, ancora scontri 
Allarme a Torino. II sindaco chiama Roma 
Tensione oltre il limite di guardia nel quartiere torinese di 
San Salvario, dove sabato notte e esplosa la rabbia di centi-
naia di cittadini. Si e sfiorato una sorta di resa dei conti: cir
ca 250 pet^one, seese spontaneamente nelle strade, han
no cercato la soluzione di forza contro spacciatori e delin-
quenti in servizio permanente nel quartiere. Soitanto 1'in
tervento massiccio delle forze dell'ordine ha evitato che la 
situazione degenerasse. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ne sulla situazione del quartiere: 
«Le awisaglie erano pifl da saga 
paesana che da scontro di piazza. 
Una ventina di ragazzi ha comin-
ciato a "rumoreggiare" contro gli 
spacciatori. Un'azione di disturbo 
perdissuaderli a sgombrare la stra-
da, ad alleggerire almeno per una 
sera i) quartiere dall'abituale traffi-
co illecito. Poi, improwiso, un cre
scendo di voci, di uomini, trenta, 
quaranta, cento persone, mentre 
nella parallela via Belliore (secon-
do quaicuno) cominciavano a vo-
lare le bottiglie e gii sberlonk 

A quel punto, largo Saluzzo era 
ormai una babilonia di voci il cui 
esperanto rischiava di divenlare lo 
scontro fisico, la caccia al drogalo, 
alio spacciatore, senza distinzioni 
di colore e nazionalita. Ma non a 
caso. A scaldare gli animi e'era un 
precedente awenuto qualche gior
no prima, in un rilrovodiventato un 

centro smistainento di droghe a 
poche centinaia di metri dalla 
«Lanterna Blu»; un «blitz» (durissi-
mo) della polizia con agenti scelti 
della antidroga, conclusosi con la 
chiusura del locale. Perche non si 
riserva lo stesso trattamento alia 
"Lanlerna Blu», si chiede da tempo 
la gente che, tra sospetti e diffiden-
ze, non sa dare una spiegazioni al 
diverso comportamento della que-
stura. 

Situazione fotocopia a quella di 
alcune sere fa a Porta Palazzo 
(un'aitra delle zone calde di Tori
no, insieme alia Pellerina e ai Mu-
razzi), quando una cinquantina di 
abitanti ha cercato di stabilire «nuo-
ve relazioni internazionali» (per 
usare un eufemismo) con i maroc-
chini che controllano il mercato 
della droga. Anche 11 e un altro pre
te a lanciare I'allarme, don Carlo El-
lena, parroco a San Gioacchino: 

«La sera c'e il coprifuoco. Si rischia 
il fattaccio se non si interviene rapi-
damente». 

Sulla nuova emergenza torinese, 
il sindaco Valentino Castellani ha 
informato con una telefonata il mi-
nistro dell'lnterno, Giorgio Napoli-
tano. Ma e comunque assurdo - ha 
dichiarato - «sostenere che il Comu-
ne non fa nulla in queste zone, so
no sette mesi che le teniamo sotto 
controllo» 

II leader del comitato: 
«Noi non siamo violenti 

ma basta con lo spaccio» 
• TORINO. Franco Innocenti, 54 
anni, dipendente della Regione, vive 
a San Salvano da meta degli anni 80. 
Ed e uno dei promotori del Comitato 
spontaneo di quartiere. In un recen-
te passato, si e distinto in furiose po-
lemiche e in dun attacchi verbali an
che contro gli extracomumtan, tanto 
da apparire uno dei «sobillatori» del
la protesta esplosiva che nell'autun-
no scorso ha provocato i'emergenza 
stranieri a Torino. Ma, oggi, dinanzi 
alia pencolosa scintilla di largo Sa
luzzo, dice: «ll Comitato non e'en-
tra«. 

Signor Innocenti, b sua scmbra 
una battuta miituata dalla trasmls-
stone di Magalli. E proprio vera? 

Verissimo. Ho seguito la protesta dal 
balcone di casa, ma ho preferito non 
scendere in strada proprio perevita-
re faciii strumentalizzaziom. 

Dichegenere? 
Chiaramente politiche. Noi non sia
mo faziosi. Semmai e fazioso chi 
non nconosce che nel nostra quar

tiere esiste una marea di problemi. 
Almeno si riconosca al comitato il 
merito di portarli avanti. 

Viral dire die e'e un vuoto politi
co? 

Su questo argomento preferisco ta-
cere. Sicuramente e'e un vuoto di 
tranquillita nei cittadini. La sera, tra 
via Belfiore e via Saluzzo, il quartiere 
e ostaggio della deliquenza. 

Che cos'e die non funziona. a suo 
awiso? 

Svaniti i benefici della «militarizza-
zione», le cose sono ritomate al pun-
to di prima. Probabilmente, a non 
corrispondere alia realta sono i prov-
vedimenti di legge, se gli spacciatori 
sono nelle strade e non in galera 
Noi, in concreto, vogliamo dare una 
risposta la piu ampia possibile sul 
piano politico. In proposito, abbia-
mo cominciato a metterci in contat-
to con le forze politiche presenti nel 
quartiere, dalla maggioranza dei 
partiti dell'Ulivo alle opposizioni, Le-
ga e Polo. Sentiremo che cosa han

no da dirci, dopodiche vogliamo 
parlare anche con le confessioni re
ligiose presenti nel quartiere. Esauri-
ta questa fase, sentiremo le rappre-
sentapze uffjcjali degli stranieri, <ui-
che se in questo problema, il ruolo 
degli stranieri e marqinale In fondo, 
neLdjsagip, la gente non fa alcuna 
differenza se a spacciare e un extra-
comunitario o un Italiano, sempre di 
uno spacciatore si tratta. Chi legge la 
rabbia di sabato notte come un ri-
gurgilo razzista e fuori posto, 

Come spiega le critkhe al sindaco 
Castellani? 

lo non voglio polemizzare con il pri-
mo cittadino. Perd registriamo dei 
fatti. Ad esempio, Castellani dice che 
da mesi tiene sotto controllo il nostra 
come altri quartieri. Bene, ci dica, 
come? Perche 10 non ci sto ad avalla-
re il suo discprso se I'attenzione vie-
ne circoscritta alia conferenza inter-
govemativa, a qualche mano di 
bianco sotto i portici e poi... buio as-
soluto. Altro problema, le case: deci-
ne di alloggi fatiscenti. Perche il Co
mmie non manda le ingiunzioni ai 
proprietari? 

Ed on con U manrrestazione sotto 
il Munidpio fate le prove per la dl-
scesainpoNtica... 

Noi'abbiamo costituito un coordina-
mento dei comitati spontanei che si 
chiama "Per Torino migliore*. Se poi 
pensa che si faccia apprendistato 
perleprossimeelezioni.loscriva... 

D Mi.R. 

ISEIfc.Q51JK,lS II questore Giuseppe Grassi: «Sono comportamenti arroganti» 

«Non tolleriamo il Far-West» 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

m TORINO. Minimizza, ma dalla 
sua voce traspare una carica di de-
lusione. Delusione per come sa
bato notte I'esplosione di rabbia a 
San Salvario abbia soitanto lambi-
to un giudizio suH'impegno delle 
forze dell'ordine. Giuseppe Grassi, 
questore di Torino, uorno notoria-
mente pacato, prende di petto 
I'intervista sui fatti di San Salvario. 

Forse, il prolungamento di una 
tensione che lo ha visto duro pro
tagonists contro alcuni conlesta-
tori. 

Oggi dice «hanno esagerato...» e 
la trase rimane sospesa a mezz'a-
ria, come incerta su quale strada 
prendere, quella dei contestatari o 
quella solita della stampa, accusa-
tadigonfiareglieventi. 

Dottor Grassi, il fatto stesso die 
lei riconosca di essere Intervenuto 
duramente, e la prova indiretta 
die qualcosa di motto perkoloso 
e awenuto in largo Saluso, da-
vantl alia parrocchla dei Santlssi-

miPietroe Paolo. 
Duro?Certo,dovrebbero forse pia-
cermi i comportamenti scompo-
sti? Ma, attenzione, stiamo parlan-
do di contestazioni verbali, non di 
scontri fisici. 
In seconda battuta, I'episodio mi 
amareggia perche si colloca in un 
periodo in cui le forze dell'ordine 
hanno cominciato a perfezionare 
con sempre maggiore efficacia 
I'azioneoperativasul territono. 
Perfi, evitiamo fraintendimenti, 
perche I'episodio di San Salvano 
non e la spia di un malessere di 
Torino, ma e quanto accade sotto 
diverse forme in tutto il Paese 

Dunque, non vl e attemativa? 
Che non posso oflrire piD di quan
to mi offre la legge, mi sembra 
quasi un'affermazione owia, 
scontata. 
Del resto, alia grande microcnmi-
nalita, si associa il riciclaggio di 
deliquenza di ptccola taglia. 

Stiamo parlando di microcrimina-

lita. 
Stiamo parlando di comporta
menti arroganli che ledono i diritti 
dei cittadini, nella stessa misura in 
cui all'interno di 250-300 persone, 
vi 6 una fetta limitata, come sabato 
notte, che rappresenta la prova 
palmare dell'arroganza che si dif-
fonde nelle grandi citta. 

Potrebbe spiegarsi megllo? 
La questione e molto semplice: io 
non posso permettere a nessun 
imberbe di rivolgersi con tono 
sprezzante ai responsabili dell'or-
dinepubblicoaTorino 
Non posso accettare che dei ra-
gazzini dicano provocatoriamen-
le «Voi date le medaglie agli spac-
ciatonn. 
6 un comportamento che aiuta 
soitanto a riaccendere focolai di 
intolleranza, non a risolvere i pro
blemi 

Dalla spontanefta di plana ai co
mitati spontanei, die hanno in 
programma una serie di manife-
staihmi pubbliche, restate torine
se piu die calda si preannunda 

surriscaldata. 
Intanto, quaicuno dovrebbe co-
minciare a domandarsi il ruolo dei 
comitati spontanei di quartiere se 
gia esistono le circoscrizioni, de-
mocraticamente elette da tutu i 
cittadini. 
E questo, se vogliamo, non e di se-
condaria importanza. Anzi, se vo
gliamo, rivelano l'antica attitudine 
tutta italiana di scantonare dai ca-
nali legali 
Comunque, se le circoscrizioni 
non bastano, inventiamo pure 
qualcos'altro, ma che sia legale. 
Altrimenti, di questo passo, alia le
gality si sostituisce il caos. 

C'e una lamentela comune a tutti i 
cittadini quando si parla dl ordine 
pubblico: la polizia dice di aver le 
mani legate. La questione e dawe-
ro in quesM termini? 

Le mani della Polizia sono sciol-
le... entro I limiti stabiliti dalle nor-
me vigenti. Come e giusto che sia 
E noi, non possiamo certo permet
tere che vengano usati sistemi da 
Far-West. D Mi.R. 
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La legalita prima di tutto 
sposte urgenti se si vuoie con-
servare quel tessuto connetti-
vo, fatto di credibilita e fiducia 
nelle istituzioni, su cui si inne-
sta la convivenza democratica. 

Nel nostro pase non c'e soi
tanto il problema della crimi-
nalita organizzata, ma c'e or
mai, specie nelle grandi citta, 
una microcriminalita diffusa e 
prepotente i cui effetti hanno 
superato la soglia minima di 
sopportazione da parte dei cit
tadini. Abbiamo innanzitutto 
bisogno di un presidio piu effi-
cace e diffuso di quelle parti 
del territorio che sono piu a ri-
schio. 

Non azioni spettacolari, di 
emergenza, non prowedimen-
ti di militarizzazione che dan-
no effetti momentanei e spes-
so contraddittori, ma un'azio
ne di prevenzione costante e 
mirata che ripristini condizioni 
di vivibilitii o di maggiore sicu-
rezza. Un potenziamento 
equilibrato di uomini e mezzi, 

in modo che le forze dell'ordi
ne possano far fronte con 
maggiore efficacia e serenita 
ai compiti gravosi che gia svoi-
gono. Credo che questo sia un 
dovere fondamentale dello 
State. L'aitro aspetto del pro
blema nella speciheita torine
se di questi giorni, riguarda gli 
extracomunitari. 

La convivenza interetnica 
non e un problema di ordine 
pubblico. 

Questa affermazione va ri-
badita con forza, anche a ri-
schio di apparire ripetitivi. Ma 
non si pu6 nemmeno nascon-
dere una evidenza: ci sono 
gruppi consistenti di clandesti-
ni dediti ad attivita criminose 
nei confronti dei quali I'lmpo-
tenza della legge e un segnale 
devastante della credibilita 
dello Stato. 

Su questo terreno ci6 che 
conta e i'efficaua delle misure 
repressive. Chi vive nei quar

tieri dove si spaccia droga e 
vede tornare in azione dopo 
pochi giorni le stesse persone 
che sono state denunciate ed 
arrestate, matura un pericolo-
so senso di sfiducia nelle isti
tuzioni. E non c'e allora da 
scandalizzarsi troppo se atteg
giamenti razzisti trovano pro
prio in questa sfiducia un faci
le terreno di diffusione, 

1 fenomeni di degrado urba-
no, di insicurezza e di disagio 
non sono tutti e solo lioondu-
cibili a problemi di ordine 
pubblico. Le amministrazioni 
locali sono impegnate per la 
loro parte. Si sviluppano an
che iniziative di associazioni e 
gruppi nei campi pid svariati 
del disagio sociale. 

Ma la dotnanda piu urgente, 
in questo momenta, e quella 
di rimuovere le patologie piu 
acute sul terreno della legalita, 
Questa risposta le citta atten-
dono dallo Stato. 

[Valentino Castellani] 



pagina 71 I'Unita il Fatto Lunedi 10 giugno1996 

ILDISAGIO^ 
DELLE CITTA 

• MILANO Finisce davanti alia ma
gistratura la rissa Ira i componenti di 
una «ronda» e un ragazzo in motori-
no «indesiderato nel quartiere« awe-
nuta venerdl sera in via Rizzoli, alia 
periferia di Milano. II questore Mar-
cello Carnimeo, dando seguito alia 
sua dichiarazione di guerra contra la 
•sicurezza (ai da te» dei cittadini cui 
ha data fiato la proposta del sinda-
cato di polizia Sap, ha invialo ap-
punto alia raagistratura milanese un 
eircostanziato rapporto sull'episo-
dio. 

Tocchera ora ai giudici della Pro-
cura presso la Prelum valutare se 
nello svilupparsi deH'«incidente» 
(sfociato in scambi di parole, schiaf-
fl e spintoni), si possono configurate 
estremi di realo, e di quale tipo, Le 
ipolesi vanno dalla violenza privata 
al sequestro di persona, alle percos-
se. Di certo i magistrati dovranno 
presto occuparsi anche della denun-
cia che la famiglia del giovane Giu
seppe P. - il ragazzo in motorino - ha 
deciso di presentare contro il capo-
ronda Giuseppe Manninoe isuoiso-
cl perquelloche la rnadre al telefo-
no impropriamente definisce «abu-
so di poterecontro un rninorenne». 

DirttrJve precise 
II questore Carnimeo, nel dare no-

tizia della comunicazione all'autori-
ta giudiziarla, ha sottolineato che 
•ognl attivita di vigilanza o custodia 
di propriety rnobiliari o immobiliari 
•ancorche esercitata in forma collet-
tiva non puo essere svolta senza aver 
ottenuto la licenza (autorizzata dal 
preletto, ndr) prevista dall'articolo 
134 del testa unico delle leggi di 
pubblicasicurezza». 

Pertanto, conclude Carnimeo, 
•fatte salve le responsabilita per 
comportamenti comunque costi-
tuenti diverse fattispecie di reato, tali 
iniziative verranno «puntualmente 
denunciate» alia magistratura in li-
nea con le precise diretf ive, itn'partite 
dal capo della polizian Le «ronde« 
gia m servizio e i cittadini che voles-
serd seguirhe I'esempio sono a#isa-
ti. Dalla questura ci dicono che 1'e-
sereizio abusivo di questo genere di 
attivita, e bene saperlo, comporta in-
fattl I'arresto, una pena fino a due 
anni di carcere e un'ammenda che 
va da 400 000 a 1 milione e 200.000 
lire. 

L'episodlo finito sui tavoli della 
Pretuip accende ancora di piu in cit
ta te polemica sull'iniziativa del Sap 
di propone poliziottl fuori servizio in 
appogglo al comltati di cittadini che, 
come in via Rizzoli, si autonomina-
no wigilanti della tranquillita del 
quartiere*. 

AH'opera la ronda 
Venerdl scorso verso le died di se

ra, la «ronda» che da circa un mese e 
mezzo presidia la zona inizia il tumo 
di vigilanza. II gruppoecomposto da 
quindici abitantl di via Rizzoli "(fan
no parte del «comitalo» delle due-
cento lamiglie dl un complesso del 
Demanio nato dopo che si era verifi-
cata una serie di furti e atti vandal ici) 
6 appena scesa in strada per il solito 
giro di perlustrazione. Nel loro miri-
no ci sono gli schiamazzaton, ma 
anche qualunque non residente che 

II Sap: «Estranei agli Incldentl 
Non approvlamo quel commando 

Iziain piazza ddO oPapa Giovanni Paolo II ClaudioVitale 

Siamo del tuttoestnnei agli inddeiiti che nei giorniscorsia 
Milano hanno coinvolto un comitate di cittadini. Questo dice il 
Sap, il Sindacato autonomo di polizia, in una nota inviata a 
giomali edagenzie di stampa. «Ribadiamo - precisano nel 
comunkato i segretari Domenico Colasante, a nome della 
segreteria generale del Sap, e Carmine Abagnale, a nome della 
sezkNwsiixuKalediMttano-cheda parte nostra non sit mat 
pvtotodirande»J<<pMsJdidisicurezza»propo5tidalSap, 
aggiungono i segretari, significant) «la present* in piazza di 
poliziotti fuori servizio e cittadini, senza andare in giro a punire 
nessuno, ma solo dhnostrando al questore Camimeo che piu 
gentec'emenocrhnini si commettononella periferia deHa 
dtta». Per il Sap, i presldi potrebbero prendere il via a seguito 
deHa rfunfone di mercoledi prossimo a Milano, durante la quale 
saraimo stabHra tempi e modalita. «ln quell'ambHo I cittadini 
sarannoinvHatiasegMlareaipo4izkffiicrimini,ma 
assotabmente non a parteclpare alia cattura di un presunto 
dellnquente. Anzl, InvWamo I cittadini a non tarsi trascinare tat 
akun tipo di sttuazkMie pericolosa». I presidi di sicurezza del Sap 
- afferma il sindacato • andranno avanfJ fino a quando «non ci 
saraunarispostadapartedell'AninHnistrazionesucome 
rtsonwre II proMema microcrlminalita nella periferia della dtta». 
E ancora: «AI questore Carnimeo vogliamo ricordare che nella 
questura di Milano ci sono trecento poliziotti mal gesttrJ che 
svolgono lavori burocratid, quali stare agli spaed o servire alle 
mense. NeHa segreteria del questore ci sono poi died poliziotti 
sprecati. TutH uomini che potrebbero essere impiegati in setvU 
operativi nel commissariati di periferia della citta, in cui gli 
uomini scarseggiano: al commissariato di Sesto San Giovanni d 
sono solo sessantuno polbMU; a Clnisello Balsamo 
cmquantadoe e a Legnano clnquantuno-. E I'Usp, Unione 
sindacale di polizia: "Come votevasi dhnostrare, la cerveikrtka 
idea estemata da qualcuno per f are le ronde seraii a Milano ha 
gia dato i primi risuttati: botte tra cittadini. Noi dell'Usp siamo 
assohitamente contrari a queste ronde; invrttanto and il 
questore di Milano ad Intervenlreafflnche si cessl 
immediatamente questo ambiguo e perkotosissimo "servizio" 
allNirtenra(lelbdttaloinbai^...AiKhecertipolltid,chesisono 
presbti a questa idea, secondo noi ben farebbero a ripensard 
nell'lnteresse ddl'ordine e deHa sicurezza pubWka». 

La Ronda finisce in Procure 
Denuncia del giovane malmenato a Milano 
La rissa di venerdi sera a Milano tra una «ronda» di quartie-
re e un minorenne «indesiderato» e «disturbatore» finisce in 
tribunate. II questore ha inviato un rapporto icircostanzia-
to» alia magistratura che dovra vagliare se nell'episodio si' 
riscontrano estremi di reato. Marcello Camimeo promette 
di «denunciare puntualmente» ogni illecita attivita di vigi
lanza. E la famiglia del giovane bloccato in via Rizzoli an-
nuncia una denuncia contro i «vigilantes». 

DALLA 
II giorno dopo, infatti, in citta le 

polemiche non si placano. E non si 
fermeranno neppure dopo I'invio 
del rapporto del questore alia magi
stratura. Neppure tra i protagonisti 
dell'episodio denunciato gli animi si 
sonocalmati. Ancora ieri la madredi 
Giuseppe P, e esasperata. II suo tele-
fono ha trillato parecchie volte. Di-
versi giornallsti hanno tentato di par-
lare col ragazzo. Anche noi ci pro-
viamo. «Mio liglio e minorenne. Non 
rilascia dichiarazioni - afferma con 
cipiglio la donna -. E poi avete (noi 
della stampa, ndr) gonfiato la sto-
ria». La versione di Giuseppe ce la 
fornisce lei. Giuseppe era andato a 
trovare gli amici che abitano in via 
Rizzoli. Quando la ronda «li ha bloc-
cati erano fermi nei giardinetti, "pub-
blici". Altro che area privata». Fa ca-
pire che Manmno e soci avrebbero 
inventato un bel po' di fandonie. E 
annunciaun'adeguata denuncia. 

dopo ie 22 si trovi nel loro raggio d'a-
zione «senza un valido motivo». Cosi, 
almeno, ha spiegato il «capo« Giu
seppe Mannino, sindacalista Cisnal. 

A un certo punto una parte di loro 
intercetta un gruppetto di quattro 
giovanotti, I toni si alzano, presto si 
arriva alle invettive e alle mani. Tra i 
giovani ce n'e uno, Giuseppe P. non 
ancora maggiorenne, che i vigilanti 
tengono sotto osservazione da tem
po; e da parecchio che «osa» fre-
quentare il quarliere, al quale non 
apparliene, fa chiasso col suo moto
rino e tira tardi sostando in uno spa-
zio «di proprieta privata». Gli intima-
no di andarsene. Al suo rifiuto, gli 
animi si accendono e dalle minacce 
si passa agli spintoni. II clamore ri-
chiama altri abitanti della via. Quan
do la polizia giunge a sedare il taffe-
ruglio il gruppo conta 24 persone. 
Vengono tutte identificate. Ed 6 fini
te. finita per il momenta. 

Appello del Pontefice 
«Govemi, rasserenate 
le grandi periferie urbane» 

Bollettino redatto daH'Osservatorio. Attivi in Piemonte e Lombardia. Blitz annunciato martedi a Milano 

Vigilantes, ecco la mappa degli ultimi raid 
Etlopestuprata 
L'arclvescovo: 
«Chledlamole 
perdono» 

Chledere perdono del peccatl che si 
commettono contro la persona 
umana, nella quale Dio e realmente 
preserrte, e perdono alia ragazza 
etlope stuprata, nel gloml Korsl, a 
Sant'Arrtonlo Abate. Questo ilsenso 
dellomeliateniitaleri 
dall'ardvescovodi Sorrento (! 
CasteilammaredlStabla, Felice 
Cece. «Chiediamo perdono a Dio per 
II gravisslmo eplsodio di quest) giomi 
che ha umlllato la dignita della 
vttnmae dei protagonisti 
responsablll. Chledlamo perdono a 
Hogan ed eprlmiamo a lei prafonda 
wlkUrleta umana e crlstiana, ma 
cogllamo loccaslone per esprimere 
solMarieta a tutte le donne, per le 
forme di violenza sessuale, che non 
dlradosublscono... 

NOSTRO SERVIZIO 

• MILANO Nasceil bollettino set-
timanale che registra tutti gli epi-
sodi «intolleranza organizzata» per 
«dare un quadro analitico e com-
parato a livello nazionale di tali 
episodi» e «una connotazione e di-
mensione precisa a un fenomeno 
che va espandendosi a macchia 
d' olio» V iniziativa e dell' Osser-
vatorio di Milano, che gia promuo-
ve un monitoraggio permanente a 
livello nazionale sull'altuazione 
del decreto Dini sugli immigrati e 
che ogni setle giomi aggiomera la 
situazione comunicando il nume-
ro e la natura dei singoli episodi. 

II nord come un Far West 
«Le ronde "fai da le" rischiano 

di proliferare trasfoimando il nord 
del Paese in una specie di far west 
dove improwisati sceriffi si fanno 
giustizia da soli», ha affermato il di-
retlore dell' Osservatorio, Massi
mo Todisco, rendendo nolo il bol
lettino Ronda. «Non sono eslranee 

a questi episodi - ha aggiunto To
disco - le suggestioni secessioniste 
di questi ultimi tempi. Va montan-
do un clima di intolleranza che 
per la prima volta diventa intolle
ranza organizzata, una specie di 
voglla di repulisti - hacontinuato il 
direttore dell' Osservatorio - che 
prescinde da tutto e da tutti. Non a 
caso i nernici sono i piu indifesi, 
spesso gli extracomunitari che, 
solo per il fatto di essere extraco
munitari, spesso vengono consi
dered criminals. 

Bilandoallarmante 
Secondo il bollettino «il bilancio 

di questi ultimi due giomi e a dir 
poco allarmante. Le «ronde» sono 
concentrate in Lombardia e Pie
monte, niente rischio in centra e 
sud». 

Questi gli episodi registrati nel 
bollettino dell' Osservatorio: ve
nerdl scorso, 7 giugno, in serata al-
cuni abitanti di un quartiere peri-

ferico ad est di Milano organizza-
no una pattuglia nottuma. La pri
ma vittima - rifensce il bollettino - e 
un ragazzo in motorino che viene 
cacciato in rnalo modo perche in-
desiderato. 

Ieri mattina, al mercato comu-
nale di via Fauche, a Milano, alcu-
ni ambulant! che si riconoscono 
nell' associazione Alia, hanno for-
mato una squadra di vigilantes se-
tacciando il mercato a caccia di 
immigrati che per soprawiveie 
fanno gli ambulanti abusivi. Le 
ronde - riferisce 1' Osservatorio - ri-
partiranno marled! prossimo in 6 
mercati comunali dellacitta». 

Nel pomeriggio a Monza circa 
300 mililanli leghisti hanno mani-
festalo per«!' eccessiva presenza 
di immigrali clandestini» La sera 1' 
emergenza - ricorda I' Osservato
rio - si sposta a Torino dove 300 
abitanti del quartiere San Salvario 
intorno alle 22,30 sono scesi in 
piazza marciando contro una bir-
reria frequentata soprartutlo da 
immigrati. Proprio II fronte immi

grati, pei Todisco, e la partenza 
contro il dilagare delle ronde fai 
da te: «Tenere nell'illegalita 360 
mila persone (200 mila senza i re-
quisiti chiesli dal decreto Dini e 
160 mila ancora senza permesso 
di soggiorno nonostante la do-
manda di sanatoria) - haconclu-
so Todisco - significa anche incen-
tivare ogni forma di intolleranza 
razzista nei confronti di chi ha solo 
il torto di avere un diverso colore 
della pelle e di essere senza lavo-

Disegnodileggeadhoc 
«£ necessario un disegno di leg-

ge ad hoc sull'immigrazione co
me prowedimcnto di carattere ge
nerale e un permesso di soggiorno 
prowisorio per tutti quelli che fan-
no domanda come intervento ur-
gente Tenere centinaia di mi-
gliaia di persone in uno stato di bi-
sogno Miiile dire anche, perO, fa-
vorire il c onlinuo reclutamento di 
manovalanza da parte delle orga-
nizzazionicriminali 

m CITTA DEL VATICANO Ai gO-
vemi ed ai responsabili dei popoli il 
Papa ha rivolto ieri un pressante in
vito ad affrontare e risolvere, con 
decisioni nuove ed adeguate, lo 
•spettacolo inquietante* delle gran
di periferie urbane, dove «torme di 
poverin cercano per soprawivere 
tra le «briciole di un consumismo 
sprecone e indifferente», e, conte-
stualmente, ha reclamato il diritto 
al lavoro e ad una convivenza pifl 
civile. 

Disumaniti 
Una denuncia appassionata che 

il Papa ha fatto riferendosi alia Con-
ferenza suWhabitat in corso a 
Istambul per iniziativa dell'Onu 
ed avendo ancora negli occhi la 
«disumanita» incontrata, durante i 
suoi numerosi viaggi, a Rio de Ja
neiro come a Calcutta e Bombay, 
a Kinshasa, a Lima come a Mani
la ed in alcune periferie delle cit
ta dell'Europa. «Non ci si deve 
rassegnare - ha detto - alio spetta-
colo delle grandi periferie urba
ne, dove si assiepano torme di 
poveri cercando rifugi di fortuna 
e procacciandosi il minimo vitale 
tra le briciole di un consumismo, 
purtroppo, spesso sprecone e in-
differente». Ha voluto, cost, far ri-
marcare che non sono le risorse 
e le ricchezze che mancano, ma 
cio che non si riesce a trovare e 
una loro diversa ed equa distribu-
zione. Ha affermato, con evidente 
polemica verso un certo modello 
di sviluppo che si fonda sul mer
cato e dimentica i valori della so-
lidarieta, che «il diritto alia casa, il 
diritto ad un lavoro onesto fanno 
corpo con un unico disegno di 
convivenza che deve prevedere 
per tutti, senza discriminazioni, 
degne condizioni di vita». Perci6 -
ha aggiunto sollecitando i rappre-
sentanti eletti e le diverse popola-
zioni - «ogni citta deve sentirsi im-
pegnata a diventare la citta di tut
ti". E nel rilevare che popoli interi 
si riversano sempre pifl nelle citta 
pifl ricche da regioni di poverta e 
zone di sofferenza, come gli im
migrati ed i profughi che sperano 
di fuggire dal bisogno e dalla 
paura, Giovanni Paolo II ha cosi 
proseguito' «Se sovente le metro-
poli moderne sono luogo di liber
ty, possono, per6, manifestarsi 

SANTINI 
come luogo di indifferenza, della 
solitudine, di nuove forme di mi-
seria». Sono, infatti, sotto gli occhi 
di tutti i nuovi fenomeni di emar-
ginazione ed anche di discrimi-
nazione che si sono verificati, ne
gli ultimi tempi, in Europa e nello 
stesso nostro Paese allorche go-
verni, sindaci e gli stessi cittadini 
si sono trovati di fronte a queste 
nuove forme di poverta e, molte 
volte, le soluzioni adottate sono 
state ispirate pifl da egoismi, su 
cui in questi giorni continua a 
porre 1'accento la Lega, che dalla 
solidarieta. 

LaSfida 
Ecco perche Papa Wojtyla ha 

parlato, ieri, di una vera e propria 
«sfida» che va accolta, pero, con 
«prontezza, iarghezza d'animo e 
corale senso di responsabilita*. La 
stessa Conferenza in corso a Istam
bul ha messo in evidenza che nel 
duemila, ossia tra quattro anni, ere-
scera il numero delle persone che 
si riverseranno nelle grandi citta e 
gia sappiamo che cosa vuol dire, 
oggi, vivere nelle magalopoli di 
New York, Citta del Messico, Rio de 
Janeiro, Calcutta dove Madre Tere
sa ha aperto persino un piccola ca
sa di accoglienza dove trovano rifu-
gio quelle persone anziane e mala-
te che non hanno un luogo per mo-
rire e sono fortunate rispetto alle 
molte altre che sono coke dalla 
morte per strada o davanti alle loro 
baracche di bambfl con il tetto di 
latta. Uno dei luoghi dove Papa 
Wojtyla ha sostato, durante il suo 
viaggio in India, e da questa come 
da altre situazioni disumane incon-
trate e partito per lanciare ieri il suo 
drammatico appello. 

Ha ricordato, a tale proposito, 
Maria, che in quanta provo il disa-
gio e 1'umiliazione di partorireGesfl 
in una stalla, puo farsi carico dei 
problemi drammatici di quanti 
mancano di un tetto e di una men-
sa. «Sia Maria - ha invocato il Papa -
ad inlonderci i sentiment! e i propo
siti necessari perche i nostri habitat 
acquistino sempre di pifl il volto 
della solidarieta». Insomma, 'nes
suno pud essere padrone delle 
ricchezze», secondo il Papa, nien-
tre moltitudini di esseri umani 
vengono abbandonati alia «mise-
ria pit! nera». 

I r 
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1APROVA 
ELETTORALE Taha Named, pizzaiolo 

eglziano resident* 
aCastelVoHurno, 

mentrvota 
perleelezioni 

provincial! diCaserta im^m 

Vototest dopo il 21 aprile 
Alle urne nell'afa. Piu bassa Taffluenza 
• ROMA. Si 6 consumatasoltoun sole alricano la prima giornaladi vo-
lo dopo quello del 21 aprile d ie segno la viltoria dell'Lllivo. Trascorsi 
una quarantina di giorni due milioni e SOOmila italiani sono lornali alle 
urne per eleggere i sindaci di citta medie e piccole ed anche I'ammini-
Slrazione provinciate di Caserla. L'appuntamento elettorale, che pure e 
slalo presentalo come una sorta di cartina di lornasole rispelto all'ulti-
ma lornata elettorale, non ha appassionato piodi lanto gli italiani, tant'e 
che alia rilevazione dell'affluenza al voto fatta dal Ministero dell'lntemo 
alle 17, la percentuale di quanti avevano posto nell'urna la loro scheda 
era decisamente piu bassa rispetto alia precedente consultazione am-
minislrativa: 32,\% rispetto al 36,1. Una tendenzaconfermata dai dati fi-
nali nazionali lissatl al 76 Kcontro 1*81,5% della precedente consultazio
ne. In sette comuni le votazioni sono state annullate. alle urne e andato 
infatti meno del 5046 degli aventi diritto. 

Tra ie citta che lianno-fenu/o di pifl-Ariaho lrpino,«Briudisi, Somma 
Lombardo, San Giovanni Rotondo. Quasi ovunque si e registrato un 
sensibile calo di affluenza valutato mediamente intorno ai cinque 
punti. Ma gli esperti assicurano che il calar della sera, ed il relative, 
prevedibile fresco, consentira di raggiungere un risultato accettabile 
Grande delusione per Bossi. Nella sede del suo parlamento, Manto-
va, alle 17 aveva votato il 34,9% degli aventi diritto. L'altra volta gia si 
sflorava il 5096. Calo analogo in quel di Taranto, la terra del leghisla 
del Sud, Cito, dove al 34,1 per cento del pomeriggio di ien si con-
trappone 1146,2 della precedente consullazione. 
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UN GAMPIONE NON MOLTO S1GNIFICATIVO 

Pagnoncelli (Abacus): 
«Vedremo se lestremismo 
della Lega al Nord paga» 

MARCELLA 
• ROMA U.ia nvincita o una con-
ferma? La consultazione elettorale di 
ien, per quanto parziale e limitata a 
poco piu di due milioni di italiani, ha 
avuto un motivo in piu per appassio-
nare esperti e politologi Che valore 
poteva darsi a quella paio di milioni 
di voti infilati nell'urna a poco piu di 
quarantagiornidal21 aprile7 Nando 
Pagnoncelli, direttore dell'Abacus, 
1'uomo che ci ha condotti per mano, 
a mezzo video, tra le proiezioni e i 
pnmi dati della notte elettorale che 
segno la valtona dell'Ulivo, mostra 
qualche perplessita sul valore scien
tific dei dati che oggt conosceremo. 

Dottor Pagnoncelli in die modo 
possono essere valutati i risultati 
die in queste ore stanno affluen-
do? Si potra parlare di rivincita o 
diconferma? 

A mio awiso I'accostamento tra que-
sta tornata elettorale e quella del 21 
aprile £ molto suggestive Niente di 
piu. lo sono molto scettico nspetto a 
confronti. Per due motivi II primo 
perche ci troviamo di fronte ad un 
campione di eletton, numericamen-
te nlevante perch§ si tratta di piu di 
due milioni di persone, per6 distri-
buiti in modo abbastanza frammen-
tario in diverse zone. Per esempio 
e'e una forte concentrazione in Pu-
glia, quasi un terzo, la Lombardia 
Pero altre zone, ad esempio il Pie-
monte, la Liguria, piuttosto che I'E-
milia o la Toscana sono molto meno 
rappresentate. Dal punto di vista pu-
ramente scientifico, dunque, non ha 
molto senso parlare di un possibile 
accostamento tra le due situazioni 
elettorali. 

Anche perche si tratta di elezioni il 
cui risultato inddera in modo di-
verso sulla vita degli elettori vo-
lendo rkordare die le ammini-
strative danno sempre un risultato 
diverso da quello delle polititicrie? 

Questo e un aitro punto fondamen-
tale Le'togichedivotoper'leammi-
mstrative sono molto dlveise llspetlo 
a quelle di una elezione legislativa. 
Prevalgono logiche locali, interessi 
locali, la conoscenza diretta e la cre
dibility del candidate Si tratta di due 
logiche diverse che e bene ncordare. 
ma e'e un aitro motivo per cui mi 
sembra che I'accostamento sia una 
forzatura. Sinceramente credo che 
sia ancora un po' presto per giudico-

CIARNELLI 
re il lavoro fatto dalla coalizione 
che ha vinto il 21 aprile. Mi sem-
brerebbe strano che 1'elettore sia 
gia in possesso di un'idea ben pre--
cisa e si ritenesse gia pronto per 
promuovere o bocciare. £ presto 
per confermare la fiducia o toglier-
la. 

Resta comunque il fatto die per la 
Lega questa consultazione ba un 
valore agglunto. Fosse solo per
che si e votato anche a Mantova 
che e la sede del Parlamento di 
Bossi. E poi ci sono anche tutta 
una serie di important! centri del 
Nord. 

Questa mi sembra un'osseivazione 
interessante. La consultazione di ien 
potrebbe essere utile, fatte salve le 
premesse che dicevo prima sulla dif-
ferenza tra i due voti, per capire se la 
Lega viene premiata o meno, E I'uni-
ca formazione politica che dal 21 
aprile in poi ha assunto un atteggia-
mento molto piu radicale Nellostes-
so tempo sia Bossi che la Pivetti nan-
no fatto capire tra le righe, in questi 
giomi, che si punta in alto per riusci-
re ad avere un certo federalismo. 
Hanno un po'alzato i toni anche per 
riappropriarsi di un temasu cui molti 
altn partiti hanno mostrato interesse. 

Resta comunque il fatto che il voto 
di Mantova potra essere interpre-
tato come una promozione o una 
bocciatura della politica della Le
ga? 

LI sara possibile capire se questo at-
teggiamento piu radicale della Lega 
e piu premiante o no. Anche perche 
va tenuto conto che noi, attraverso 
alcune nlevazione, abbiamo avuto 
modo di osservare come la secessio-
ne non si affatto tra i desideri degli 
elettori leghisti. Non credo, quindi, 
che una eventuate vittoria della Lega 
possa essere rivenduta come un de-
siderio di secessione. Bisogna, poi, 
tenere presente che le realta di cui 
pariiamo sono molto diverse tra lo-
10 A Mantova non c'ei aim sindaco 
leghista. A Pavia e Lodi non sono 
mancati i problemi con quelli leghi
sti. In questo caso cosa incide di piu: 
la disawentura del sindaco prece
dente o I'atteggiamento bossiano 
che invita alia secessione? 

Sul prossimo voto in Sicilla indde
ra il risultato diierl? 

Francamente non credo. 

Favorito l'Ulivo. Oggi lo sfratto al prefetto. Ma anche il «parlamento del Nord» rischia di essere cacciato 

Bossi alia prova nella «sua» Mantova 
DAL NOSTRO INVIATO 

ROHRTOCMOI.I.O 
Tutti al mare, elet- tini dove e'era il congresso nazio-• MANTOVA. 

ton e candidati. Ma non e un ritorno 
dl craxismo. Tutta colpa dell'afa 
opprimenle. leri a Mantova ci si 
sciogtieva. Cosl fino alle 10 del mat-
tino la gente ha votato. Poi ha preso 
la macchina ed e scappata: chi ver
so I'Adriatico, chi verso il Garda, chi 
per una scampagnata a Valeggio 
sul Mlncio. Alle cinque della sera la 
percentuale di affluenza era da bri-
vtdo, caldo owiamente; appena il 
34,9*,, venti punti sotto le politiche 
del 21 aprile, quasi 15 in meno suite 
comunaall dell'anno scorso. Verso 
sera si e notata davanti ai seggi una 
certa ripresa, ma per tutto il pome
riggio e stato 11 deserto piu assolulo 
Deserto in piazzaa Sordello, San-
I'Andrea, Piazza Erbe, Palazzo Te 
E nemmeno una fontana per rinfre-
scareipochituristi. 

Tutti al mare... 
Gianfranco Burchiellaro, il Iren-

taseienne pidiessino candidato sin
daco dell'Ulivo, ha resistito alle 
pressioni della famiglia per andare 
al mare. Almeno cosl dice. Forse 
per scaramanzia, forse per ansia da 
voto, non e andato oltre una gilarel-
la In barca sul lago. Alle sette in 
punto si e presentato al seggio della 
scuola Martiri di Belfiore pervotare. 
Poi, un capatina alia sede della 
Querela di via della Conciliazione, 
Inline una cena Ira amici. Inutile 
iigilarsi prima del tempo. Non ci so
no exit poll, e lo scrutinio e rinviato 
a stamattina, II suo obiettivo dichia-
rato e uscire sopra il trenta per cen
to da questo primo turno. 

In viaggio, ma non per vacanza, 
la sua awersaria del Polo. Stefama 
Concordat 38 anni, assicuratrice, 
candidata cli Forza Italia, Alleanza 
Nazlonale e ciccidl-cdu e rienlrata 
noi primo pomeriggio da Montoca-

nale della Sara assicurazioni. «Sono 
andata alle urne prima ancora di 
disfare la vallgia». La signora del Po
lo ha votato alia scuola elementare 
Pomponazzo, in pieno cenlro ston-
co. Non ha potuto fare una polizza 
sulla sua elezione, ma e evidente 
che nella rivincita ci spera Lega 
permettendo. Gia, perche a fare da 
outsider di lusso e'e il piu giovane 
dei candidati, il bossiano Cataldo 
Giosue, procuratore legale nello 
studio dell'awocato Signorini, ex 
leghista espulso in malo modo dal 
Carroccio. Ha appena 29 aunt, Gio
sue, e ha respinto con sdegno le 
ironie sul suo nome vagamente 
meridionalizzanle. «Mi chiamo Ca
taldo come la (razione di San Catal
do di Borgoforte» Insomnia la 
mantovanita non si discute Cos'lia 
fatto il candidato leghista per com-
battere I'afa? «Niente di speciale 
Volevo andare a Malcesine, sul 

arda, ma dovevo preparare una 
causa penale. Cost mi sono accon-
tentato di un paio d'ore alia piscina 
comunale di Bancole con la fidan-
zata». Sempre per la fidanzala, in 
serata ha preparato un carpaccio 
conlarucola 

Tutti e tre i candidati incrociano 
le dita Stamattina per uno di essi la 
corsa sara finita. Per gli altn due in-
vece ci sono altri quindici giorni di 
campagna elettorale infuocata in 
vista del ballottaggio del 23 Son-
daggi nservatissimi dicono che do-
vrebbero vedersela Burchiellaro, 
dell'Ulivo, e la polista Concordali 
Ma non si esclude un exploit leghi
sta. £ la vera incognila di questo 
scampolo elettorale venlicare se 
I'escalation ndipendcntista di Bossi 
portera piQ consensi o piu ostilila al 
Carroccio II clmia che si icspira in 
citta e da questo punto di visla con-
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CANDIDATISINOACO 

Gianfranco Burchiellaro 
(rferWittaCivka) 

Claudk) Balestrieri 
(P«) 

Stefania Concordati 
(Pok>) 

Cataldo Giosue 
(Lega) 

Iraddillorio. La Lega secessionista 
sembra spaventare il ceto medio, 
ma potrebbe raccogliere simpatie 
crescenti fra i giovanissirni Una 
tendenza della quale sembra con-
sapevole il direttore della «Gazzet-
ta» Sergio Baraldi, il quale ieri ha m-
titolato il suo articolo di fondo «ll re
ferendum della capitale»> 11 succo 
dell'editonale e un invito a non di-
sperdere il voto su prospettive inesi-
stcnli «Non da noi - senve Baraldi -
ma da Bossi e stato impostato cosl 
questo voto Bossi, non noi, haelel-
to Mantova a sua capitate, a capita
te della "sua" Padania Ma cosl 
Mantova, il suo immobilismo am-
ministrativo, lasuacarenzadi infra-
slrutture e servizi. la fragilita di tra-
sporli e collegamenti, I'inefficienza 
della macchina burocratica, lo 
spettr o di un crisi economica inci-
piente. e stata quasi oscurata». In
somnia secondo ll direttore della 

«Gazzetta» Mantova e diventata 
«uno splendido palcoscenico della 
politica nzionale».' «Bossi, privato 
del potere di interdizione attacca, 
fa guemglia, ma in realta si difende: 
cosi inventa il Parlamenlo del nord, 
il govemo Sole, ilcomitato di libera-
zione, lo sfratto del prefetto come 
squillo di rivolta. Ma la Padania non 
esiste mentre la questione setten-
trionale esiste anche senza Bossi e 
reclama rifoime» 

Invertjre !a rotta 
Anche per questo - dice Baraldi -

Mantova deve invertire la rotta che 
I'ha portata verso un declino dorato 
dandosi una nuova classe dirigen-
te Di qui 1'invito a «non disperdere 
il voto ma dargli subito, al primo 
lumo, il significato di una prospetti-
va possibile, vincente», a nspazzare 
via te schegge dei particolansmi 
ciechi di fronte all'interesse genera

te" Una presa di posizioneche, pur 
senza dirlo esplicitamenle, sembra 
una lancia spezzata in favore del
l'Ulivo, impegnato in un'alleanza 
che vuole garantire stabilita, effi-
cienza e moderntta alia Mantova 
del Duemila. 

Da segnalare infine che se Bossi 
vuole lo sfratto del prefetto, i mar-
chesi Riva Berni di Bagnolo San Vi-
to, il comune a sud di Mantova che 
ospila il Parlamenlo di Speroni, 
sembrano orientati a dare il benser-
vito proprio al senalur e ai suoi de-
putali nordisti Pare che la Lega pa-
ghi ai marchesi di Bagnolo cinque 
milioni per ogm seduta del Parla
mento Pochi pernsarcire I propne-
tari dal calo dei ben piu piu fruttuo-
si sposalizi del sabato Cosl il sinda
co e la Giunia di Bagnolo hanno 
preparato una dolibera per sottrar-
re la villa ai raduni leghisti Chi di 
slratto ferisce. 

II presidente leghista: 
«Sfratto il prefetto 
perche non paga Taffitto» 
• MANTOVA «Lo sfratto al prefet
to? Domani, domani Del resto, non 
e una questione ideotogica, ma am-
ministiativa. II prefetto non e un mio 
nemico, ma un mio inquilino, moro-
so». Cosi parla I'mossidabile presi
dente leghista della Prowncia di 
Mantova, Davide Boni, 34 anni, aila 
vigtlia del minacciato sfratto al pre
fetto della citta del Gonzaga, Sergio 
Porena. In verita i due si sono visti sa
bato, per un incontro protocollare. 
Ma hanno parlato d'altro. La cosa 
cunosa e che a dividere il rappresen-
tante della Padania e quello delta 
Stalo centrahsta t e soltanto una 
rampadi scale 

Presidente Boni, dawero lei do-
sfrattera il rappresentante dello 
Stato? 

Certamenle La delibera e gia pron-
ta.giascntta 

Mi pud dire cosa e'e scritto? 
Ah no, questo no Perche sono gli uf-
fici che debbono stenderla. 

Perche questa recrudescenza nei 
rapporti con il rappresentante del
lo Stato? Si sente anche lei un le
ghista in camida verde? 

Questo non centra niente con le ca-
micieverdi Eunnormalecoiitonzio-
sodacondoimuio 

In che senso, scusi? 
Ncl senso che il mio inquilino, < roe il 
prefetto, cioe lo Stalo, paga setlanta 
milioni all'anno per duemila metn 
quadri Le sembra una cifra ragione-
vole? 

Nonsaprei. 
Beh, altera glielo dico io £ ndicola 
Quello dello slratto e un discorso 
aperto almeno dal 1994, ed e assolu-
tamente legittimo. Sa cosa ha speso 
la provmcia in tre cambi di prefetti,? 

No.Melodicalei. 
Ecco si, glielo dico io Ha speso un 
miliardo e trecento milioni in nstrut-
lurazioni Una cosa da matti1 Aitro 
che Esa quanto ho speso per far co-
stnure un bagno supplementare al 
signor prefetto di Mantova 

Touche. Ignore anche questo. 
Ecco, bravo. Ho speso 32 milioni 
Trentadue milioni per coslruire un 
bagno in piu alia prefettura, e poi 
non mi rstano i soldi per nstrutturare 
le scuole. Come vede, io cerco solo 
di tutelare i miei interessi. 

Tuttavia resta il fatto che questa 
accelerazione awiene dopo I'ulti-
ma PonrJda della Lega, con le ca-
micie verdl invitate da Maroni e 
Bossi a riprendersi le locazioni oc-
cupatedallo Stato. 

Pura coincidenza. Come le ho detto 
qui il contonzioso e aperto da tem
po. Se poi anche Pavia, Bergamo se-
guiianno I'esempio di Mantova, non 
ecertocolpadi Davide Boni 

Non e che decide domani (oggi, 
n.d.r.) perche sta spettando leslto 
dei voto peril sindaco? 

Assolutamente no. 
Si aspetta un sindaco leghista? 

Mi aspetto finalmenle un sindaco. 
RO.CA. 
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IAPROVA 
ELETTORALE 

Proliferazione di movimenti localisti 

II voto in Sicilia 
domenica 16 
In lizza 145 liste 

' M U M M O 
• PALERMO. La novita e racchlu-
sa nel motto: «Pradi pensa a Bolo
gna, Berlusconi a Milano, Bossi al 
Nord Est, Fini a Roma, noi siciliani al
ia Sicilia*. E il federalismo formato Si-
cilia, II movimento «Noi siciliani» ft il 
pid visibile tra le liste e listucole die 
Inneggiano alia liberazione dell Tri-
nacria dallo Stato schiavista. Nelle 
nove provincie sono ptesenti 145 li
ste con 1.435 candidati. Cinquanta 
ex deputati si ripresentano. Alcuni 
con liste fai da te. Sono chiamati alle 
time 4.410.120 elettori. Domenica 
sedici giugno si vota per rinnovare 
I'Assembles regionale siciliana. II 
plti vecchio Pariamento d'Europa, 
forse anche il piO slasciato. 

L'undicesima legislatura si ft chiu-
sa con un bilancio triste: piu della 
meta dei novanta deputati regionali 
Inquislti arrestati o condannati, uno 
slatuto autonomlstico che poteva far 
decollare la Sicilia calpestato e utiliz-
zato solo per gli orti personali della 
classe politica che ha quasi peren-
nemente governato, la regione coin-
volta periodicamente in scandali e 
scandaletti. 

Partendo da q uesta base si sale re-
gistrando i litlgi quotidian) tra Forza 
Italia e Alleanza nazionale su chi ha 
piO candidati sospettati di mafiosita 
octirfiun^uecriticablli, osuchina 
rinnovato di piu le liste, git attentati -
uno ha distru|to ieri il comitalo elet-
torale di un candidate del Ccd - la 
propaganda elettorale a suon di pa
sta e zucchero, come quella fatta dal 
candldato Oargano dolCdu. 

E allora nella Sicilia che si sente 
tagliata fuori dal grande dibattito sul-
lo sviluppo, non potevano non sor-
gere i movimenti, autonomist!, che 
incitano all'indipendenza totale del
la Regione, chevogliono dissotterra-
re lo statute, Tra questi «Noi siciliani* 
lisla sponsorizzata da padre Ennio 
Pintacuda, dlvorziato dalla Rele, e 
movlmentata da Beppe De Santis, 
quarantenne di Montenero di Bisac-
cia, sindaealista della Cgil spedito da 
Roma a Palermo da Trentin, onesto 
promotore di eampagne moralizza-
trici della vita pubblica e di pesanti 
denunce contro la regione del ma-

FAPMAS 
laffare. II candidato, da una piazza 
dove distribuisce i volantini dice- «1 
sondaggi ci danno al nove per cento. 
II polo del centrodestra ft alio sban-
do. Forza Italia sta morendo. L'Ulivo 
qui 6 debole ed in campo nazionale 
ft schiacciato sul Nord. II governo 
Prodi dovra (are il risanamento fi-
nanziario, Maastricht e I'Euro. La Le
ga e quella che purtroppo ha vinto e 
al di la delle ultime canagliate rap-
presenta due milioni di piccoli e me-
dl imprenditori inferociti. Quindi c'ft 
bisogno di un quarto punto di riferi-
mento meridionale e siciliano". De 
Santis continua: «Ho messo insieme i 
commercianti, gli artigiani, gli im
prenditori, vado forte, ho I'appoggio 
del vescovi, e poi, ma questo non lo 
dire, toglieremo molti voli a Forza 
Italia, questi sono terrorizzati, mi cor-
teggiano, tentano di sedurmi". 

La campagna elettorale siciliana? 
Slntentizza Gianfranco Zanna, ca-
polista del Pds a Palermo: «Distratta, 
molto personalizzata dai candidati, 
sembra di votare col maggioritario, 
eltta sporche tappezzate di manifest! 
riernpite da volantini e facsimile, al
cuni candidati hanno speso centi-
naia di milioni per tentare di ottene-
re una sedia a Palazzo dei Norman-
nit. JVel maremoto delle regionali 
I'Ullvo'lia'gfieila'tranquillo.TBayer 
regionali dei partiti che compongo-
no la coalizione hanno illustrate il 
manifesto per il governo della Regio
ne. 

Eccu alcuni punti per i primi due 
anni di governo: legge elettorale che 
garantisca la govemabilita con I'in-
dicazlone del presidente della Re
gione e la riduzione di deputati e as
sessor!; rinegoziazione delle risorse 
finanziarie tra Stato e Regione; il tra-
sferimento di competenze e risorse 
agli enti Icoali con certezza nei tem
pi e nei modi; riforma profonda del-
i'amministrazione regionale. Da non 
dimenticare che il 16 giugno si vota 
anche per I'elezione del presidente 
della Provincia regionale di Palermo 
Candidati sono Pietro Puccio, smda-
co di Capaci, per I'Ulivo, e Mario Fer-
rara, trombato alle ultime nazionali, 
peril Polo. 

L'autonomismo fallito 
in cerca di identita politica 
il 16 giugno la Sicilia rinnova la sua assemblea regionale. 
Un Pariamento e quindi un governo daH'autonomia fortis-
sima, grazie a uno statuto approvato prima ancora del refe
rendum sulla Repubblica. 1.435 candidati per 145 liste: il 
Polo cerca la rivincita, t partiti dell'Ulivo in ordine sparso. 
Tutti: lo Stato paghi all'isola gli arretrati dei fondi dovuti. Un 
fiume di denaro che la vecchia classe dirigente, in parte ri-
ciclata, ha usato per autoriprodursi. 

DALLA NOSTRA INVIATA 

ROSANNA LAMPUQNAMI 
I PALERMO Milano divora, Napo- slatuto che, per dirla con lo storico 

li mangia, Palermo rosicchia. £ un 
antichissimo detto siciliano, per rac-
contare quanta costavano gli stra-
nieri oppressori alia povera Italia 
Palermo rosicchia perche sin dal 
1200 ft riuscita a difendersi, a salvare 
la propna identita dandosi un paria
mento, di tipo feudale, certo, ma che 
ha funzionato da baluardo contro la 
voracita degli spagnoli, costretti nel-
I'isola solo a rosicchiare. E ha conh-
nuato a difendersi la Sicilia: quando 
ancorae'era il re, nel maggio del '46, 
fu approvato lo statuto autonomista, 
scritto guardando a quello piQ anti-
co albertino e con una forte impron-
ta moderata dovuta soprattulto alia 
paura che i comunisti dall'Alta Italia 
potessero sbarcare sull'isola. Uno 

siciliano Francesco Renda, tuttavia 
introduce uno spicchio di federali
smo. La Sicilia, cioe, ha precorso i 
tempi, ha fatto cinquanta anni fa aft 
che chiede oggi Bossi. autonomia fi-
scale (articolo 36). abolizione dei 
prefetti (articolo 15), piena autono
mia legislativa (articolo 14). Ma il 
problema ft che un regolamentoche 
avrebbe potuto funzionare bene e 
avrebbe potuto contnbuire a creare 
una regione ricca e produttivaftstato 
piegato agli interessi di parte. Eservi-
to a redistribuire ricchezze per per-
petuare la classe dirigente, non ft 
servilo a creare investimenti. I fiumi 
di miliardi passati per le mani degli 
amministratori regionali non si ve-
dono, mentre la miseria ft diventata 

ormai un fenomeno stringente, 
mentre si ft ricominciato, dice una 
docente della libera universita Maria 
Assunta, a ridistribuire pane e latte 
nelle parrocchie e nelle mense. 

Questo ft lo scandalo siciliano, 
che pesa come un macigno anche 
su queste elezioni regionali, che ve-
dono in lizza 1435 candidati per 145 
liste tutti ansiosi di entrare a palazzo 
dei Normanni 

Campagna inquieta 
E unacampagna elettorale che in

quieta' se per il Polo ft I'occasione di 
rivincita (dalla Sicilia deve ripartire 
I'opposizione' ft 1'intenzione), per i 
partiti dell'Ulivo, che vanno in ordi
ne sparso, ft un'occasione mancata. 
La Lista Dini ha deciso di fare da sola 
percontarsi e ianciarsi come polo di 
aggregazione per le forze di centra. 
Per decine e decine di sigle sorte in 
nome della siciliamta o del «va fa...», 
come si legge nella denominazione 
ufficiale di una lista, ft un modo per 
farsi sentire, contnbuendo comun-
que al I'incertezza piQ assoluta del 
quadro politico. Perche in questa re
gione, dove resiste il sistema propor-
zionale - «la sindrome da sconfitti-
smo», la chiama Franco Piro, depu-
tato regionale della Rete, uno dei piu 
impegnati di palazzo del Normanni, 

1'incapacita del centrosinistra di bat-
tersi per una legge elettorale nuova -
e dove i risultati non avranno il van-
taggio di contare sui resti regionali -
una cosa ft sicura. chiunque vmca, e 
il Polo parte con molto vantaggio, 
avra difficolta a governare Da qui 
nasce la proposta lanciata da Gian
franco Mcicche, coord inatorefegio-
nale di Forza Italia, per una larga 
maggioranza, quasi un'apertura al 
centrosinistra, subito stigmatizzata 
da Francesco Storace, suo collega di 
An. Per I'Ulivo, dice Angela Bottari, 
segrelaria regionale del Pds, la pro
posta cosicom'e inaccettabile. Men
tre sarebbe diverso lavorare a una in-
tesa per arrivare a modificare la leg
ge elettorale Chiunque vinca, co-
inunque, si trovera a dover fare i con-
li almeno con >Noi siciliani - Fronte 
nazionale siciliano», che ha sfiorato 
l'8Sfi ad aprile e si prevede possa gua-
dagnare di piu il 16 prossimo dicen-
do: «Prodi pensa a Bologna, Berlu
sconi a Milano, Bossi al Nord, Fini a 
Roma. Solo noi pensiamo alia Sici
lia". Comunque su una cosa sono 
tutti d'accordo. «Se ci fosse un presi
dente con le palle aprirebbe subito 
una vertenza con lo Stato», minaccia 
Enrico La Loggia, senatore di Forza 
Italia, cui si associa anche il cdu Roc-
co Buttiglione. E a sinistra Bottari- «Fi-

no a quando il federalismo non vena 
definite, la Sicilia deve avere gli arre
trati Certamente concordando il 
modo con cui lo Stato dovra erogar-
li» Dunque, ancora soldi alia Sicilia, 
mentre Bossi infiamma le popola-
zioni del nord contro Roma ladrona 
e sprecona solo a favore del Sud as-
sistito? Si, per quanto ad un occhio 
4orestiero» possa appanre assurdo, 
la Sicilia deve avere ancora soldi. Lo 
stabiiiscelo statuto 

«Datecigliarretrati» 
La situazione economica della 

Regione siciliana ft quanto niaicom-
plessa Come racconta Cesare Casa-
ii, per 35 anni uno dei 30mila dipen-
denti e oggi ncercalore della Fonda-
zione Curella, palazzo dei Normanni 
raccoglie tutte le entrate di Irpef, Iva, 
Registro, tasse di successione ecc. 
Fa, cioft, cio che la Lega chiede per 
le regioni settentnonali. Lo Stato poi, 
in base all'articoio 38, deve erogare 
annualmente una somma a titolo di 
solidaneta (quello che in Germania 
danno in investimenti ai lander piu 
deboli) che viene stabi lita in per-
centuale, ogni cinque anni, sull'am-
montare dell'imposte di fabbncazio-
ne, cioft di quanta si produce. Fino al 
90 la percentuale era del 85*. Poi si ft 
smesso di definirla e si ft proceduto 
con erogaziom forfettarie. Si ft passa
ti, cosi, dai 1400 miliardi del 1989, ai 
210 del 90. Vogliamo gli arretrati, 
chiedono tutti. Attenzione, aggiunge 
Casalr perche la Sicilia non solo ri-
ceve, ma ha anche degli oneri. Per 
esempio, a differenza delle regioni 
ordinarie, si accolla il 37% della spe-
sa finanziaria. Ma non quella per I'i-
struzione elementare, che pure, per 
statuto avrebbe dovuto essere inseri-
ta nelle spese di bilancio e che nel 
1994 ft ammontata nell'isola a 2600 
miliardi. 

Gli «assessori sceicchi» 
•li punto ft che qualsiasi corretta 

rivendicazione 6 resa poco credibile 
daU'incapacita della classe dirigente 
di far fruttare le grandi disponibilita 
in termini di risorse», ft I'amara con-
clusione di Piro. Come si fa quindi a 
chiedere che, per esempio, in appli-
cazione dell'articolo 37, i 2400 mi
liardi di imposte sui prodotti petroli-
feri lavorati in Sicilia dalle aziende 
anche del Nord, restino nell'isola? 
Cosi c'ft da chiedersi anche cosa ne 
sara dei 37mila miliardi che la Sicilia 
potra spendere nel 96 (26mila in bi
lancio-e 11 di residui)? Non 6 mai 
esistito un programma di spesa per 
obiettivi mirati, si ft sempre procedu
to per prowedimenti discrezionali, 
di cui gli assessori hanno sempre 
avuto il controllo totale. Assessori 
sceicchi, li chiamano in Sicilia. Che 
nei decenni hanno guardato alle 
proprie clientele, alia mafia, alia pro
pria soprawivenza. 

E gran parte di questo personate 
politico ft di nuovo in gara, come Fili-
bertoScalone, implicato nella vicen-
da Mandalari e che si Candida con 
An. O come il capolista di Forza Ita
lia, Provenzano, un ex pri. Anche per 
questo commcia a serpeggiare un 
qualche timore sulla presenza delle 
liste autonomiste che, seppur non 
riusciranno ad ottenere risultati si-
gnificativi, comunque costituiscono 
una spina nel fianco per tutti. 

IL FATTO. Ieri un comizio a Caltagirone 

E il Cavaliere giura: 
«Io l'erede di Sturzo» 
• CALTAQIRONE Le bibiterie so
no piene, come sempre la domeni
ca. Granite di limone e di mandorla 
a gog6 per rinfrescarsi da questo 
caldo che sembra gia luglio. I minu-
ti passano lenti, Era previsto i'arrtvo 
per le 11,30. Proprio mentre Enzo 
Guamera, La Rete, tiene comizio in 
piazza municipio. C'ft gente che 
ascolta nel fazzoletto chiuso tra il 
municipio, la casa senatoria del 
1400, oggi galleria Sturzo e la corte 
capilanaladel 1500. 

Come da sempre awiene nei 
paesini del Sud, per i comizi la gen
ie ft sempre la stessa, cambiano so
lo gli oratori e le bandiere che rive-
stcino i! palco. Finisce Guarnera e 
gli autoparlanti cominciano ad an-
nunciare: tra pochi minuti arrivera 
il presidente Silvio Berlusconi. Le 
12,lel2,30. 

La piazza ft ormai piena e (inal-
mente: 6 atterrato Silvio Berlusconi, 
facciamo un applause Egiu la folia 
gift entusiasla si spella le mani, 
mentre i bambini cominciano a 
sbattere frenetlcamente le nacche-
re cli plasticacreate apposta da For
za Italia. Ma non si vede ancora il 
presidente. «Vuoi vedere che scen-
de come Wanda Osiris giu pe la 
scale?", fa uno. 

Sarebbe bello vedere fare i 142 

scalini maiolicati all'ex presidente 
del Consiglio. Che perft alia fine ar-
riva dawero a Caltagirone- solo che 
prima di concedersi al bagno di fol
ia vuole andare a rendere omaggio 
al mausoleo di don Sturzo. 

Che e'entra Berlusconi con Stur
zo? Che e'entra il propnetario di 
non si sa pifi quante ville, con que
sta Sicilia che riscopre la fame vera? 
•••he e'entra quest'uomo che arriva 
in eiicottero con un tal Giacomo 
Garra, che si ostina a far da cicero
ne stringendo un mazzetto di rose 
ammosciate che alia fine il Cavalie
re depositera sul mausoleo? Che 
e'entra con il Movimento nazionale 
famiglie numerose, sotto le cui fine-
stre, in via Sturzo, questo ex capo 
del governo incede faticosamente 
tra la gente fino a piazza munici
pio? 

«0idmolestessecose» 
Centra, e'entra. Lo spiega Silvio 

Berlusconi in persona: «Avevo pro-
messo ad alcuni amici siciliani di 
venire su questa tomba quando ho 
deciso di cambiare vita e di batter-
mi pel salvare la liberta del nostra 
paese. Le prime cose che mi hanno 
formato sono stati gli scritti di don 
Sturzo e di Einaudi. Diciamo le sles-
se cose io e Sturzo. lo dico no alia 

secessione e si al federalismo. Lui 
diceva no al separatismo e si all'au-
tonomismo Anche lui parlava del
la laicita dei cattolici in politica e di 
un certo modello di stato Tanto 
che anch'io dico subito: slalo catto-
hco e liberate. Anche lui era per la 
scuola privata accanto a quella 
pubblica Invece lo stato che oggi 
ha totalmente la scuola nelle sue 
mani - diradurante il breve comizio 
- ft uno Statoche si awicina al totali-
tarismo. E nelle scuole si usano testi 
che vanno contro la realta storica, 
mlrisi come sono di marxismo II te
nia della liberta era anche di don 
Sturzo che diceva lo stato deve fare 
solo ciO che i privati e le comunita 
locali non possono fare. La nostra 
visione della societa si trova gia in 
Sturzc*. Ecco dunque il vero erede 
di di don Sturzo. Altro che polemi-
che tra Buttiglione e il Ppi, che in 
quanta ex dc pensano di essere lo-
ro ad avere in mano il testimone del 
fondatore del Parlilo popolare L'e
rede ft Berlusconi, che dovendo an
dare sempre piu al centra, magan 
anche per rtcomporre la diaspora 
dei cattolici, ha bisogno di irrobu-
slirsi sloncaniente E pensare che 
non troppo tempo fa aveva accusa-
to proprio il suo padre spintuale, 
don Sturzo per intenderci, di aver 

aperto di fatto le porte al fascismo, 
rimbeccandosi qualche critica da 
MinoMartmazzoliecompagni. 

Ma intanto manca solo una setti-
mana alle elezioni siciliane che ft 
possible il Polo vinca, ma forse non 
con i margini immaginati. Perchft di 
mezzo ci si sono messe le liste sici-
lianiste a raccogliere l voti de! mal-
contento e della rivolta. Per questo 
Berlusconi preferisce parlare della 
Sicilia, glissando sui temi della poli
tica nazionale, salvo ribadire die la 
proposta di affrontare con una de-
legailfederalisrnoftcosa«ridicola» 

«ll Polo e come UMilan» 
Salvo rassicurare che Forza Ita

lia, nonostante le polemiche inter
ne usate ad arte dalla stampa che ft 
contro il Polo, ft forte e compatta. «E 
come il Milan, che quando ha vinto 
a npetizione scudetti e coppe, ha 
vista il dislacco dei suoi tifosi, ma 
quando 6 andalo in B li ha ritrovati 
tulti di nuovo compatti». Comun
que compatto con il suo parlilo ft il 
candidato regionale di Caltagirone, 
Francesco Navanzino, un Tiberio 
Murgia degli anni 90 che si batte 
«per la crescita e lo sviluppo nel la-
voro dei siciliani", ma che a pranzo 
un posto alia tavola del Cavaliere 
non ft riuscilo a tiovare. D Ro.La 

L'INTERVISTA. Parla lo storico siciliano Francesco Renda 

«Risorge il separatismo? 
Bossi pud irritare il Sud...» 
• PALERMO Lo storico Francesco 
Renda mentre studia e lavora al nuo
vo libra »ll federalismo in rapporto 
al Sud», per cui sta cercando un edi-
tore, ha sempre I'occhio nvolto a 
uno studio della Societa geografica 
amencana (un rapporto sul futuro 
dei paesi, di qui a 30 anni) che pre
vede per I'ltalia la distruzione come 
stato nazionale 

«La situazione ft preoccupante» 
dice Renda, sia riferendosi alia Lega, 
che ai movimenti e partitmi aunomi-
sti che si presentano alle prossime 
elezioni regional: siciliane «ln Sicilia 
soffia un venticello, ma domani puft 
diventare una lempesta Non dimen-
tichiamo che se la Sicilia non ha mai 
deciso per le sorti nazionali, tuttavia 
nel bene e nel male ft stata determi-
nante. puo mettere in discussione gli 
equilibri politici e lerritoriali nazio
nali". 

Professore, perche la preoccupa-
no questi partttini sicillanisti? 

Per 50 anni il movimenlo separatisfa 
siciliano ft rtmasto in letargo, non ft 
maistatosciolto Eillinguaggiotruce 
di Bossi sta nsvegliando quel senti-
menti, che in j \irte sono conlluiti nel 
partitmo «Noi siciliani" che ha otte-
nutolWallepolitiche 

Come fu sconfrtto il movimento 
separatist nel 45? 

Sicuramente gli americani non ave-
vano alcun mteresse avedersmem-
brare lo stato italiano E cosi il gover
no centrale, forse pressato dagli al-
leaU, chiese ai siciliani quale rappor
to volessero con Roma Fu istituita 
una consulta, nominata dal governo 
e di cui non facevano parte i sepaia-
tisti, che il 28 ottobre 45 complete lo 
slatuto, approvato, con regio decre-
to, il 15 maggio 46. Lo statuto fu con-
cepiloinsensofederale Certo fu ela
borate da uommi moderati che non 
avevano partecipato alia Resistenza, 
di cultura giundica tradizionaie E 
che quindi concepirano le nuove 
norme anche come baluardo contro 
un possibile pencolocomunista, pe-
id nspondendo alle esigenze di li
berta. Di fatto i separalisti lo accetta-
ronoefuronosconfitti 

Molte critiche si fanno alio statu
to. Recentemente sono intervenu-
ti sia Luciano Violante che lo stori
co Satvatore Lupo. 

Con Lupo polemizzo da molti anni. 
Quanto a Violante. che io stimo mol
to, in questo caso ha sbagliato quan
do ha iodalo la classe politica sicilia
na per non avei applicato la norma 
Perchft questo pezzo di federalismo 
ha dimostrato di poter essere com-
palibile con lo Stalo e ha risollo il 
problema del separatismo Tuttavia 

c'ft qualcosa che va assolutamente 
criticalo dello statuto: prevede cioft 
un'organizzazione centralistica esa-
sperata. 

Si puo, imdHkato, esportare lo 
statuto siciliano in altre reglonif 

Awalendosi dell'articolo 18 che ga-
rantisce una grande facolta legislati
va 1'assemblea regionale convochi 
una commissione di deputati, ma al-
largata, come ft possibile fare, a 
esponenli siciliani e no del diritto, 
della cultura e lavon per proporre al 
Pariamento nazionale un nuovo te
ste. Questa potrebbe essere una ri-
sposta anche a Bossi, perchft, fatti 
salvi i poteri del pariamento, si 
avrebbe una partecipazionedal bas
so alia stesura del nuovo statute. 

Tuttavia i risultati di cinquant'anni 
di statuto siciliano non sono gran-
cheposltM 

Questo altiene alia politica, non alia 
forma istituzionale.il Sud, da Stato 
che era, divenne periferia con I'unita 
d'ltalia E cosi la sua classe dirigente 
divenne suballcrna, servile, comitti-
bile e corrolta Tuttavia il Sud ha da
ta al paese alcuni dei piu alti plcchi 
in lutti i campi, penso solo a Croce, 
ai servizio dello stato unitano. La ri
forma federate non garantisce lo svi
luppo al Sud. La nfonna e la precon-
dizione per lo sviluppo. Q Ro.La. 
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II punto sul Glublleo 
OggiRutelll 
domani palazzo Chlgl 
Nan ci sari I'incontre, daquakunoannundato per 
oggi, tra il sindaco dl Roma Rutelll e il capo del 
foverrK) per discutm del Giubileo. Tuttaviaitemt 
tegati alia scadenza del 2000 saranno affrontati, 
su tavoli dlversl, sla dal sindaco ddla Capitale die 
dal presldente del CoaslgKoRomano Prodi die ha 
in calendario a palaoo CMgi • domani U giugno • 
un'appostta riuntone dl mmistri. Da parte sua 
Riitdli,solkdtal» in questo senso da molti 
romanl, partedpera oggi all'incontro organizzato 
daHaFederuioiKnazionale delta stampanel 
corso del quale tara -una hinga e dettaglbta» 
retazionesullostato del lavori pievisti peril 
CiuUleoerbpoiideraalledoniandedicittadinie 
giomalisticlKinquestigiomihaniioassistitoaun 
lungo tiranwlla su akuni aspetti infrastnitturali 

iegtU alia scadenza del secondo mlHennio (investhnentj per 
3SWmiliardl,scenedledllizia civile, scofrimentoviario, setvizi 
turutki, etc), teri, intomo alia questione Glublleo, un piccolo 
gialoealcuiKiiromprensionM'uffkJostampadel 
CanpidogUohaaHnunkatochel'iiKonlroProdl-Riftelllsul 
GkiUeo-questionesiillaqualeidueavrebberodiversipuntidi 
vista IcrowrU lion coiKordarrti con qudlittdrninistro dei 
lavotpul>blitiDlPietro-sarel>De stato anmrilatomeirtre, per 
partwua, II portavoce dl palazzo Chlgl ha smentito che fosse 
mai sata convocata una riunkme tra sindaco capttoHnoe 
presUente del ConslgBo. II giallo si e diluso in serata con una 
nota tel sindaco Rutelll die «nell'apprendere la confeima 
deH'iicontrodlcoordininKntosultemidelGiubileo»,lM 
rlcoretoilsuO"totaleapprezzameirtoperUtempestnrta 
deN'iapegno di palazzo Chlgl.. ed ha anche voluto conrermaie 
cheiipportirimangono-'sullaconsiietallneadiarniciziae 
profOKtastinM" per Prodi. Dall'uffkJostarnpa del Canipidoglio 
si poiatto sapere che tra le «tante tantasiose notbie drcolate, 
c'enjndiequeltadiunfantomaticoincoaln trail sindaco di 
Homed UPapa». 

«Non convegni ma fetti» 
Gli industriali mugugnano, Prodi risponde 
«Non convegii ma fatti». Cosl il presidente del Consiglio 
Romano Prdi risponde i Giovani industriali che sabato, 
dal loro cowegno a Santa Margherita Ligure, avevano 
chiesto al goerno dell'Ulivo di passare, appunto, dalle pa
role ai fatti. tvvero di dar subito corso ad un robusto pac-
chetto di rifrme, dal federalismo alia semplificazione fi
scale e burdralfcat H capo del governo al TG5: «11 Giubi-
leo? Non e s»lo una questione di appaltb. 

PAOLO 
• ROMA Proi dice «collaboria-
mo». Gli indusSali rilanciano: ba-
sta con le pronesse e la demago-
gia, subito Native concrete, dal-
ia semplificazme delle procedu
re al tagliodelosto del denaro. 

Botaerhpsb 
E II premie. dopo lo scambio 

rawicinato dilattule tra il ministro 
delle Hnanzefisco e gli industriali 
al convegnodi sabato a Santa 
Margherita Ljure, in una intervi-
sla al TGS « ieri ribatte senza 
esitazionl: don convegni ma 
fatti». 

Sul Giublle • chlede I'intervisU-
tore al prejdente del Consiglio -
rttjene chdebbano essere defini
te mejllo e competenze per evi-
tarelncldetldlpercorso? 

Vachiarita flma una questione di 

impostazione generate. II Giubileo 
non e una serie di lavori pubblici, 
ma e un grande awenimento di 
carattere spirituale che segna il 
passaggio al terzo millennio della 
nostra stori, poi come tutti i Giubi-
lei della storia che abbiamo avuto 
bisognera costruire alcune cose, 
preparare 1'accoglienza, prepara-
re la citta di Roma e I'ltalia per tan-
ti milioni di visitatori, e questo sara 
fatto nel modo pin onesto e piu ef-
ficiente. Ma e strumentale al Giu
bileo, il giubileo non e- un fatto di 
lavori pubblici, e un grande awe
nimento della storia. 

Cosa si attende dal vertJce die ha 
convocatoperi prossbni giomi? 

Quello che le ho detto, di riportare 
le cose a posto, di fare in modo 
che ognuno faccia il suo compito 
come e stato definito e di andare 

insieme verso la soluzione di que-
stiproblemi. 

Riguardo al Polo che ha detto no 
ad un federalismo un po' alb vol-
ta... 

Abbiamo gia detto tante volte che 
il nostra e un federalismo forte e 
serio, pertanto non capisco il Polo 
cosa voglia dire in questo caso. 

Ai giovani della Confindustria co
sa risponde, sul giomali di oggi 
chiedono fatti. 

Quello che ho risposto. Non con
vegni ma fatti. 
Fin qui la breve intervista del presi
dente del Consiglio rilasciata ieri 
alia tv. Che rimanda direttamente 
al messaggio che lo stesso Prodi 

aveva inviato sabato al convegno 
dei Giovani di Confindustria. Mes
saggio nel quale chiedeva «colla-
borazione» agli imprenditori pri-
vati e nel quale elencava gli obiet-
tivi fissati dal Governo dell'Ulivo: 
•dalle riforme istituzionali al risa-
namento della finanza pubblica, 
dall'abbattimento dell'inflazione 
alia ricerca di nuove frontiere di 
solidarieta ed equita, in un am-
biente caratterizzato da forme 
nuove di concorrenza e di produ-
zione». 
Ma non solo. Secondo il presiden
te del Consiglio «dovra essere po
sto impegno per la creazione di ri-
sorse che consentano in modo 

«Conartazione e sburocratizzazione» 

Fossa: ecco 
il mio decalogo 

prioritario di affrontare il proble-
ma lavoro e gli squilibri sociali e 
terntoriali del Paese. Da parte del 
Governo - assicura Prodi - verra 
data «un maggior impulso ad una 
economia di mercato con regole 
chiare e trasparenti che permetta-
no a tutti di partecipare libera-
mente e responsabilmente alia vi
ta della societa». «La riduzione del
le leggi, la semplificazione ammi-
nistrativa, la riforma del mercato 
del lavoro e delle strutture finan-
ziarie «ciconsentiranno, inoltre, di 
conquistare i mercati internazio-
nali e - concludeva il capo del go
verno - costruire una fase di stabili
ty e di rilancio della nostra societa 
ed entrare a pieno titolo in Euro-
pa.. 

Visco: attentiaiprezzi 
In campo piu strettamnte econo-
mico, la «ricetta» del'esecutivo e 
altrettanto chiara. L'ha ripetuta di 
nuovo sabato il ministro Visco: 
«Occorre rilanciare la politica di 
concertazione diretta a tenere sot-
to controllo sia i costi che i prezzi -
ha detto - in modo da ridurre gli in-
terventi fiscali a un livello tollerabi-
le». Quanta alia prossima mnovri-
na ormai imminente «non servono 
nuove tasse, punteremo prevalen-
temente sulla riduzione della spe-
sa pubblica...». 
I tempi? «Abbiamo difronte due 
anni per risolvere i problemi - ta-
glio corto il ministro pidiessino - se 
non si fa niente precipitiamo in un 
baratro...». 

Minelli: difendiamo 
lo Stato sociale 

RAUL 
m ROMA Va a congresso il sinda-
cato dei pensionati Cgil, lo Spi. Qua
si una sub-confederazione, perche 
alio Spi approdano i lavoratori in 
pensione di tutte le categoric E co-
munque un sindacato che pesa mol-
to nella confederazione di Corso d'l-
talia, con i suoi 2.812.000 iscritti, ol-
tre la meta (53,7%) della plateacon
federate. Nelle precedenti assise, lo 
Spi schierava le sue truppe essen-
zialmente nella difesa delle pensio-
ni, oggetto di attacchi che venivano 
da tutte le parti. Ora che il sistema 
previdenziale e riformato, I'asse stra-
tegjcodell'iniziativasifocalizzasullo 
stato sociale: assistenza e setvizi agli 
anziani e alia famiglia, sanita, lotta 
ail'emarginazione e cosl via. Rifor
ma o ridimensionamento? La sink 
stra punta al suo am-
modemamento, e il 
dibattito in corso 
non trascura il nodo 
della sua sostenibili-
ta economica. Ma il 
segretario generate 
dello Spi Raffaele Mi
nelli su questo punto 
- che e poi quello di 
eventuali (agli alia 
spesa sociale - ha le 
idee mollo chiare: 
•Abbiamo ben pre
sent! i problemi delle 
compatibility, tanto 
che non chiediamo 
di aumentare la quo
ta del prodotto na-
zionale da destinare 
alia spesa sociale; 
ma pretendiamo che 
tale quota non si abbassi, perche da 
noi e in linea con le medie europee, 
fuori linea e piuttosto la spesa per 
pagate gli interessi sul debito pubbli-
co». 

Minelli, tenia centrale del vostro 
congresso e la «qualirkaziooe del
lo Stato sociale... Che cosa signlfi-

ca? 
. * J J, 

Dobbiamo partire dai mutamenti in 
corso nella societa di fine millennio. 
Una svolta epocale: dall'economia 
dominata dalla grande industria ma-
nifatturiera, all'economia dell'im-
presa diffusa che cresce sotto lo sti-
molo di una tradizione del nostro 
paese, fatta di microaziende familia-
ri e artigianali. Un microcosmo di la
vori autonomi, con i lavoratori para-
subordinati - consulenti, specialist! 
delle nuove tecnologie, pubblicitari 
ecc. - che aumentano al ritmo del 
15-20961'anno. La politica sociale e 
in ritardo nspetto a questi processi, 
bisognacambiare. 

Come cambiare, e dove? 
Non nella previdenza, la riforma ha 
dato flessibilita al sistema che ora e 
in grado di rispondere alle nuove esi-
genze. Manca invece un intervento 
organico sull'assistenza, tuttora go-
vemata in base a una legge di fine 
'800, dei tern pi di Crispi. Si spiegaco-
si che per I'invalidita civile sia com-
petente il ministero degli Intemi, che 
tocca ai prefetti verificare particolari 
situazioni di bisogno. Ebbene, la pri
ma cosa da fare § superare questo 
centralismo e create una vasta rete 
di setvizi che fanno capo agli enti lo-

cali. Nella precedente legislature 
avevamo presentato un disegni di 
legge d'iniziativa popolare, lo ripre-
senteremo all'attuale Parlamento. 

D'accordo, decentrare. Ma per fa
re die cosa? 

Nel nostro paese crescono i bisogni 
relazionali. La produttivita del siste
ma economico non crea pid occu-
pazione, il paese e piO ricco ma au-
menta I'area della poverta e cresce il 
disagio. Dobbiamo attivare il terzo 
sistema che sta tra il mercato e lo 
Stato, allargare 1'economia sociale. 

Quest* economia sociale sembra 
una invenzione del sodotogi. 
Qualcheesemplo? 

E una cosa seria, altro che invenzio
ne. Noi proponiamo che il servizio di 
leva venga sostituito da un seivizio 

civile coordinate dai di-
stretti scolastici, in modo 
che i giovani di leva siano 
impegnati nella tutela 
ambientale, nel sostegno 
alle famiglie in difficolta 
come quelle che non rie-
scono ad accudire un 
portatore di handicap, 
nell'aiutare gli anziani 
non autosufficienti. Ecco, 
questo e un esempio di 
economia sociale, come 
il nostro «Progetto Barbia-
na», una campagna per 
I'alfabetizzazione di mas-
sa nei nuovi linguaggi in-
formatici. La nostra asso-
ciazione Auser ha matu-
rato esperienze impor
tant! come le universita 
della terza eta, dove i pen

sionati si sono tassati ad esempio di 
100.000 lire, decine di neolaureati 
disoccupati hanno potuto impe-
gnarsi nell'insegnamento. 

Dklamo la vertta: battete cassa, 
mai soldi non d sono. 

No, noi) battiamo cassa, vogliamo 
trasformazioni che non necessaria-
men(e,,5flno costose. £fc|iiarQ die 
non rinunciamo a difendere il potere 
d'acquisto delle pensioni, ma da qui 
si parte per la valorizzazione delle 
comunita in una societa in cui I'indi-
viduo e seinpre piu solo, E poi non e 
vero che i soldi non ci sono. La ric-
chezza aumenta, il bilancio statale 
registra da due anni un avanzo pri-
mario, I'aumento della ricchezza 
permette di affrontare i costi cre-
scenti della spesa sociale senza au
mentare la pressione fiscale. Se poi 
si crea una tassa sul valore aggiunto, 
contribuiranno a dovere anche le 
aziende a bassaoccupazione. 

Ed ora un tema piu sindacale. 
Quale rapporto con ta Cgll e con le 
poimchecontrattuall? 

Noi siamo i piO convinti sostenitori 
della contrattazione territoriale, per-
ch6 e lo strumentoclassico per le no
stra rivendicazioni di carattere socia
le. Coerentemente riteniamo che 
debba rafforzarsi il ruolo confedera
te del sindacato Con la Cgil siamo 
quindi in sintonia. Invece siamocon-
trari all'idea di far tomare i pensiona
ti all'intemo delle categorie: un'idea 
che riprende a circolare in qualche 
categoria, non vorrei che cosi si vo
glia mascherare uncalo degli iscritti. 

• ROMA La Confindustria chiede 
al Govern di passare "dalle parole 
al fattin. Ilninistro delle Rnanze, Vi
sco, sollelta la ripresa della politica 
della conertazione tra le parti so
ciali e la lonfindustria gli rispom :: 
siamo prmti, chiamateci. «Visco ha 
ragione - Ifferma il presidente degli 
industriali Giorgio Fossa - quando 
dice chejisogna riaprire il tavolo, 
ma nessuo mi ha ancora chiamato 
Nei momriti di emergenza - aggiun-
ge - si lavfa anche di sabato e di do-
menica». 

Fossa I mostra realista e ammette 
che nel teve periodo non sara pos
sible riurre la pressione fiscale, 
«ma certmente - osserva - si puo ri
durre il arico reale che pesa sui cit-
tadini araverso la sburocratizzazio-
ne e la eniplificazlone della pubbli
ca amninistrazione, II Paese ha bi
sogno ii tempi rapldlsslmi, anche 
percht'non vanno sottovalutati i fe-
nomai di Intolleranza, che io non 
condiido, ma di fatto ci sono. II fe-
cleralimo - agglunge - e utile se por
ta ad na rapida sburocralizzazione. 

Un buon federalismo deve aiutarci a 
superare i troppi dualismi che ri-
schianodisegmentarel'ltaliaii. 

Per il neo presidente della Confin
dustria «il nostro paese ha tutte le ri-
sorse, morali e materiali, per restare 
protagonista anche del terzo millen
nio Ma occorre agire subito - dice 
Fossa - e in piu direzionw 

Ed e proprio perchianre la ncetta 
degli industriali che il leader della 
Confindustria sabato ha dettato il 
suo decalogo, un «decalogo per la 
globalizzazione«. 
1. Applicare a tutti la regola doll'ef-
ficacia: come dire che ciascuno dei 
protagonisti, imprese, istituzioni, di-
pendenti pubblici e semplici cilta-
dini, dovranno abituarsi a valulare 
in termini di efficacia pratica la pro
pria attivita. Insomma una vera e 
propria «nvoluzione cu!turale». 
2. Applicare il mercato e la concor
renza, a cominciare da privatizza-
zioni e liberalizzazioni in tutti i set-
tori ancora in mano alio Stato a co
minciare dalle banche, dai pubblici 
setvizi e dai beni immobill. 

3. Favonre la locazione produttiva 
delle risorse, e in questo contesto 
gli imprenditori sottolineano i pro
blemi della lotta alia rendita finan-
ziaria, del riequilibrio fra finanzia-
mento dello Stato e finanziamento 
delle attivita produttive, della rifor
ma del fisco. 
4. Incentivare la mobilitt e la flessi
bilita. 
5. Investire nell'intelligenza, cioe 
aumentare a tutti i costi gli investi-
menti nella fonnazione finalizzata 
e nella ricerca 
6. Aumentare il tasso di intemazio-
nalizzazione della societa. 
7. Ridurre le protezioni per aumen
tare la vera solidarieta, in particola-
re nducendo le protezioni e au-
mentando gli strumenti di solidarie
ta temporanea che debbono aiuta-
re l piD deboli ad entrare nel mer
cato. 
8. Stabilizzare la govemabilita. 
9. Maggiore Irasparenza e piu lega-
Itta, in particolare nei processi poli-
tico-amministrativi e nei rapporti Ira 
la pubblica amministrazione e I'e-

conomia. 
10. Un federalismo aperto sul mon-
do che puO essere "una potente 
molla di modemizzazione purche 
aiuti il nostro paese ad integrarsi 
nell'Europa e nell'economia mon-
diale, purche serva ad accelerare i 
processi di elficienza e di migliore 
allocazione delle nsorse. Un buon 
federalismo - conclude Fossa - de
ve aiutarci a superare i troppi duali
smi che rischiano di segmentare II-
taliau. 

II governo, lo ha detto ieri Prodi, 
risponde in maniera netta. fatti, 
non parole. Gia oggi, comunque, in 
occasione dell'assemblea dell'As-
solombarda in programma a Mila-
no il dialogo tra le parti potra conti-
nuare. II programma dei lavori, in-
fatti, oltre all'intervento del presi
dente degli industriali lombardi En-
nio Presutti, prevede un nuovo fac
cia a faccia rawicinato tra Fossa e 
Visco. E la presenza di big dell'in-
dustna e della finanza quali Romiti, 
Tronchetti Provera, Rondelli e Fau-
sti. 
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Bassanini: il federalismo non si fara per decreto 

Fini ci ripensa 
«Pronto al dialogo > 
Vertice govemo-maggioranza 
Oggi si riuniscono il govemo e i rappresentati delta mag-
gioranza - Ulivo, ma anche per una parte Rifondazione - e 
entra net vivo l'attivita dell'esecutivo Prodi. Manovra, rifor-
me, smaltimento dei decreti, le scadenze in esame. Proprio 
suite riforme sembra riawiato il dialogo, sia pure non senza 
contrast!, leri il ministro Bassanini ha invitato al dialogo 
I'opposizione. Hanno risposto Berlusconi e Fini, pur riba-
dendo che al federalismo va unito il presidenzialismo. 

• ROMA. II dialogo sulle riforme, 
da piu parti auspicato, e destlnato 
a sbkxcarsi? leri - giomata in cui 
moltio leader della maggioranza e 
dell'opposizione erano in Sicilia 
per la campagna elettorale - c'e 
slato un fitto scambio di «segnali». 
£ stato intanto il ministro Bassani
ni ha rilanciare il tema - chiarendo 
il ruolo del govemo e quello del 
Parlamento (il primo pud fare 
proposte, accelerare i tempi va-
rando per legge delega primi inci-
sivi prowedimenti in campo fisca-
le e amministriativo, ma non pud 
ne vuole sostituirsi al Parlamento 
per il vara delle riforme che impli-
cano mutamentl piu radical! e che 
possono comportare revisionl co-
stituzionali) -ehaottenutoalcune 
risposte. 

IliidclCwaHcif 
Dalla Sicilia Silvio Berlusconi ha 

cos! commentate: «Meno male 
che dopo mesi e mesi la maggio
ranza viene dalla mia parte accet-
tando cid che gia proposi alia Ca
mera il-2agbsto del"95tra Sorrlsi 
dlscherno». 

II Cavaliere proseguei «Sono fe-
lice che tutte le proposte, via via 
fatte per cambiare questo paese 
nell'interesse dei cittadini diventi-
no dopo un'opinione comune. II 
federalismo deve avere suH'altro 

piatto della bilancia l'elezione di-
retta di un Capo dello Stato che sia 
anche capo del govemo per resi-
stere 5 anni alle volutta delle se-
greterie dei partiti che nei 50 anni 
che ci precedono hanno cambia-
to 55 governk II capo di Forza Ita
lia, dunque, se risponde in positi-
vo, ribadisce il nesso tra riforma fe-
deralista e presidenzialismo. Un 
punto questo, che non vede le for-
ze dell'Ulivo tutte concordi : se 
Massimo D'Alema ha pifl volte 
detto di essere d'accordo nel ri-
partire dalla bozza Maccanico 
(sul semipresidenzialismo) non 
di questo parere 6 il segretario del 
Ppl Gerardo Bianco. 

LaposiztonedlAn 
Sono differenza a cui pensa Rni 

quando compie la mossa di dirsi 
disposto a riaprire il dialoeo. 
«L'importante e' che si riparta all' 
insegna della chiarezza". Lo ha 
detto il presidente di Alleanza Na-
zionale, Gianfranco Fini, incon-
trando i giomalisti prima di un co-
mizlo elettorale a Messina In vista 
del rinnovo dell' Assemblea Re-
gionaleSiciliana. 
1 "E' molto, molto importante -
ha aggiunto Fini -chevengaesclu-
sa qualsiasi ipotesi di riforme fede-
raliste per decreto o per delega al 
govemo. E' altrettanto importante 

che nell' Ulivo ci si renda conto 
che il federalismo puo' essere in-
serito nel nostra oidinamento uni-
camente se vi e' una forte garanzia 
di unita' dello Stato quale il presi
denzialismo". Fini ha poi parlato 
di riforme istituzionali indicando 
nell' assemblea costituente "la 
certezza di giungere al termine del 
percorso riformista" mentre, se-
condo il presidente di An, "la 
maggioranza che sostiene il go
vemo non e' in grado di riformare 
alcunche'". 

"II parlamento - ha detto ancora 
Fini - in teoria e' in grado di fare 
tutto, ma I' assemblea costituente 
sarebbe 1' unica garanzia perche' 
nascerebbe unicamente con I' 
obiettivo di fare le riforme. 11 parla
mento anche nel passato ha sem-
pre espresso la volonta* di fare le 
riforme e poi non e' riuscito a far-
le". Anche Irene Pivetti ieri ha ri-
lanciato il tema dell'assemblea 
costituente, che e una delle que
stion! che rendono controverso il 
rapporto tra le forze politiche. 

Mentre il ministro Dini - anche 
lui in Sicilia per il voto di domeni-
ca prossima - ha ribadito che il 
Parlamento pub affrontare le rifor
me senza bisogno di una Costi
tuente. 

II vertice 
Questi problemi saranno co-

munque oggeMo oggi del primo 
confronto fissato tra il govemo 
Prodi e i rappresentanti della mag
gioranza che lo sostiene. L'ordine 
del giorno e fitto. Oltre al tema 
centrale delle riforme, esiste quel
lo dei contenuti della manovra 
economical, e la questione dello 
smaltimento dei decreti legge ac-
cumulati. Un primi scoglio, que
sto, per rendere operativa l'attivita 
del governo, che richiede un ac-
cordocon I'opposizione. 

;l;;>C ,i?A;:,v 1Z '^%*< Sul fiscoe sull'amministrazione. Con I'opposizione lialogo 

Mussi: «Due riforme, subito» 
RITANNA 

• ROMA. All'incontro con il go
vemo il Pds chiedera che si proce-
da in tempi rapidi, anzi rapidissimi 
verso il federalismo fiscale e la ri
forma della pubblica amministra-
zione. Sono questi i due campi nei 
quali si pud fare subito qualcosa 
sbloccando molle delle tensioni 
del paese. Lo dice Fabio Mussi, 
presidente dei deputati della sini
stra democratica. 

Allora Mussi sono queste It due 
question! sulle quali farcte soprat-
tutto pressioneal govemo? 

Diciamo che sono le nostre priori
ty. Mentre alcune riforme istituzio
nali richiedono il cambiamento 
della carta costituzionale e quindi 
tempi lunghi, la riforma della pub
blica amministrazione, il suo snel-

limento, e la semplificazione fi
scale possono essere fatti in tempi 
brevi. 

E questo malgrado e i 94 decreti 
che pendono sul capo di questo 
Parlamento? 

Certo questa questione non e ri-
solta, come non e risolta tutta la 
questione Rai e quella delle rifor
me istituzionali e costituzionali. 
Ma sul fisco e sulla pubblica am
ministrazione si puo fare dawero 
presto, senza Ultenori attese o nn-
vii. 

E sulle questioni Rai? 
Su quello abbiamo una idea e fa-
remo una proposta, che non pos-
so anticipare, ma che e molto inte-
lessante. 

Molte di questi problemi, a comin-

IMSlJISUiSI*.*5 Gerardo Bianco risponde a Petruccioli. E 

«Io killer? Viva l'Ulivo, se 
1 comitati proposti da Prodi? «Mi sembra che l'impostazio-
ne possa andare», dice Gerardo Bianco. Boccia la costi
tuente di Berlusconi e parla dell'ipotesi di una Bicamerale. 
E replica al pidiessino Petruccioli, che ha avanzato il so-
spetto che il Ppi possa essere il killer dell'Ulivo: «Sta pen-
sando alia batiaglia congressuale del Pds». E su Martinaz-
zoli? «Le Cassandre pessimistiche non mi vanno giil». E agli 
industriali: «La devono smettere di fare i maestri d'ltalia». 

mette i puntini sulle i per le riforme 

non e il partito» 

• ROMA. «Che sto facendo? La 
mla parte.„». Gerardo Bianco e in 
giro per la Sicilia, a late campagna 
elettorale per il suo Ppi, «Speriamo 
bene», sussuira. Avete a che fare 
pure con l'ultima creatura di padre 
Pintacuda, quella lista che si chia-
ma «Noi sicialianis... Blanco ridac-
chia: «Ah, ah... Vabbe, quello fa li
sle autonome, casini vari...». Ma 
non 4 I'effetvescente gesuita il pri
mo pensiero del leader dei popola-
re. Anche perche, sui giornali di ie
ri, c'era ben altro che lo riguardava. 
Come 1'accusa, lanciata da Claudio 
Petruccioli dalle colonne del Cor-
riere, di essere il potenziale killer 
dell'Ulivo, considerato da mo' i, 
dentro 11 suo partito, solo «un ac-
cordo che somiglia tanto al Cln». 

Segretario, cosa risponde? 
Mali, per la verita Petruccioli ha det
to che il Ppi potrebbe essere il killer, 
mica ha fatto il mio nome. 

Vabbe, listlamo... 
Forse Pelruccioli ha questa conce-
zione dell'Ulivo dal momenta che 
per la sua creazione ha dalo uno 
scarsissltno conlributo, quasi nullo. 
Insensibilmente, parte dall'idea 
che l'Ulivo coincida con una forza 
politica, e quindi, ammesso e non 
concesso che le varie forze politi
che dovessero andare per la pro-

• pria strada, queste diventano auto-
mattaamente killer. In realta e un'e-
sperienza che tuttl insieme dobbia-
mo costruire Ma quando Petruc
cioli accusa un partito specifico, 
che Intende dire? 

STCFANO I 
Appunto, che Intende dire? 

Vuole rivolgersi al Pds: attenti, che il 
Ppi pud dissociarsi. La sua e la clas-
sica mentalita egemonica, proprio 
quella che pud far saltare l'Ulivo. E 
la dimostrazione di una cultura 
ideologizzata, superata invece dal-
1'attuale dirigenza della Quercia, 
che ha dato cosl la possibility di 
realizzare il progettodeH'Ulivo. 

Scusi, e allora perche Petruccioli 
landaqueisospetti? 

Evidentemente si vuole posizionare 
in vista del congresso del Pds, deve 
inventarsi una linea politica. Vorra 
mettere in piedi non so quale gioio-
sa macchina da guerra, che perd 
gia una volta e andata a sbattare col 
musocontto... 

Ma lei che giudizio da sul comitati 
dell'Ulivo proposti da Prodi? 

lo do un giudizio positivo sull'im-
postazione che e stata data. Vedo 
questi comitati come il luogo dove 
lo spirito della coalizione si pud raf-
forzare, senza prevancazioni sulle 
forze politiche e senza immaginare 
di potersi sovrapporre e formare un 
partito. Luoghi dove le personeche 
hanno creduto nell'alleanza gioca-
no un ruolo di raccordo tra le varie 
forze politiche e mantengono le an-
tenneaperte sulla societa, 

Non vede rischi di conhislone? 
Ripelo: per ora 1'impostazione mi 
sembra che possa andare bene 

Della delega al governo per le ri
forme cosa ne pensa? 

Bisogna procedere rapidamente, e 
la delega e una strada che puo es-

II MICHKLC 
sere percorsa. E non penso che co-
si il Parlamento sara espropriato. 
Del resto, si pud immaginare anche 
una commissione parlamentare 
che, alia fine dei lavori, possa espn-
mere un proprio parere. 

Berlusconi, pero, ci riprava con la 
costituente... 

II suo mi sembra pifl un escamotage 
per fare altre operazioni politi
che. Aumenterebbe solo la con-
fusione, allontanerebbe la stagio-
ne delle riforme... Al limite, si pu6 
pensare a una Bicamerale... 

Non e che quella passata abMa la-
sciatoricorditavohjenti... 

Non sono d'accordo. Ci sono molti 
luoghi comuni. La Bicamerale pre-
sieduta da De Mita e dalla lotti ha 
concluso il suo lavoro molto positi-
vamente. Non dimentichiamo che 
il 31 dicembre del '93 sono stati ri-
consegnati tutti gli atti e i testi, dai 
quali bisognerebbe ripartire. 

Insomma, secondo lei Berlusconi 
vuolperdere tempo? 

Gia mi figure- cosa accadrebbe: a 
un certo punto il presidente dei co-
stituenti direbbe che lore sono piti 
importanti dell'assemblea genera
te, rivendicherebbero prerogative, 
con la richiesta di affrontare una se-
rie di temi e problemi. E siccome 
1'appetito vien mangiando.ci trove-
remmo di fronte alia pretesa di af
frontare parti della Costituzione 
che non devono essere toccale. Ve-
ramente una crescita della confu-
sione, il rischio di aumentare il di-
sgusto verso la politica... E arriva la 

dare dallo smaltimento dei decre
ti richiederebbero una opposizfo-
neragionevoleedialogante.C'e? 

lo mi auguro che ci sia. II governo 
vuole un rapporto chiaro netto, 
non consociativo, ma dialogante 
con I'opposizione. L'opposizione 
e ancora incerta, ma ho avuto 
I'impressione che nella sostanza 
vogliail dialogo. 

Insomma lei e otttmlsta? 
Come si direbbe m linguaggio di-
plomatico sono moderatamente 
ottimista. Finora non ho visto nel-
lopposizione nessuna faccia fero-
ce Credo che gli inviti al dialogo 
non rimarranno inascoltati. 

Anche perche senza dialogo I de
creti non passano. 

Quello dei decreti e un problema 
serio. Sono un macchina autofer-
tilizzante. Piu decreti pendenti ci 
sono piu il govemo e costretto a ri-
corrervi perche questi occupano 
le vie della legislazione ordinaria e 
impediscono di procedere per vie 
normali. 

E allora? 
In questa settimana il governo ha 
lavorato ad unaclassificazione dei 
decreti. Ci sono decreti che sono 
stati accorpati, alcuni che posso
no essere trasformati in disegni di 
legge, altri che possono essere la-
sciati decadere. £ una buona base 
di partenza . Comunque un rap
porto con I'opposizione e impor
tante. Sappiamo benissimo che se 
dovesse, come suggerisce Anto
nio Martino a Forza Italia, usare fi-
no in fondo i suoi poteri potrebbe 
sviluppare un'opera discretamen-
le paralizzante dell'attivita parla
mentare. Per prevenire questo nel
la conferenza dei capigruppo dia-
logando con Forza Italia e Ccd ho 
chiesto che si distinguesse fra i de
creti su cui si devono incrociare i 
ferri perche le distanze sono molte 
e quelli invece sui cui si pu6 anda

re ad un confroro rapido e sere-
no. 

E sulle rifomM istituzionali che 
cosa chiederetel govemo? 

Ci sono riforme de possono esse
re introdotte corlla Costituzione 
vigente. Ci sono lodifiche anche 
radicali e importati nella vita del
la pubblica amrinistrazione, o 
nel sistema fisca; che possono 
essere fatte subiti In questi due 
campi si possonoare molte cose 
con la legislazion ordinaria e si 
pud pensare a legj delega, come 
del resto ha ancheletto Prodi. 

E per quanto rigarda la modifica 
ddbCostituzionf 

Anche qui e fondmentale, anzi 
indispensabile, il rapporto con 
I'opposizione. Anne in questo 
caso bisogna fare ibunlo e vedere 
quali sono i punti i divergenza e 
di convergenza. Pr quanto ci ri-
guarda non abbiaro mai ritenuto 
uno scherzo il tetativo fatto ai 
tempi dell'incarici ad Antonio 
Maccanico. Noi codividemmo il 
documento Urban Bassanini , 
Satvi e Fisichella e ornmo un giu
dizio positivo sul tesj di Maccani
co prima che rinuniasse all'inca-
rico. Per noi, sinisb democrati-
ca.quelli sono due Uimi punti di 
partenza. 

Eperglialtri? 
Sulla riforma costitzionale non 
esiste la stessa divis>ne tra mag
gioranza e opposizine, Non esi-
stono, cioe, maggiomze e mino-
ranze gia costituile. tobbiamo ri-
fare le regole fondaientali della 
vita democratica, la osa comune. 

Invece sulla Rai, omegllo sulle 
questioni televisivejnerall? 

Anche su questo dovemmo arri-
vare con I'opposizionia un accor-
do di metodo globaleNoi abbia
mo 1'urgenza del Cdalai e abbia
mo l'urgenza delle legj antitrust e 
sull'aulhority. 

vogliadell'uomocherisolve tutto 
Quello della Prowidenza? 

Appunto, la voglia di presidenziali
smo e roba de! genere.. 

Quelli del Polo dicono che federa
lismo e presidenzialismo devono 
andare insieme. Cosa risponde? 

Che devono andare insieme i pro
blemi, forma dello Stato e forma di 
govemo e legge elettorale. Ma la 
forma di govemo, non una preci-
sa scella Quella la fara il Parla
mento. 

Segretario, trova convincerrte 
D'Alema quando dice di ripartire 
dalla bozza Maccanico? 

Tutt'altro. Non vedo proprio perche 
si debba ripartire dalla bozza Mac
canico, che e caduta Forse e me-
glio ripartire dal programma dell'U
livo e, semmai, dalla bozza Fisi
chella. 

Pariiamo un momento del Ppi. 
Ogni tanto, si paria del rltorno di 
MarHnazzoli. Lo state aspettando? 

Per la verita, Martinazzoli c'e gia nel 
Ppi, compresi i suoi organismi din-
genti, anche se non ci viene mai 
Scelga lui, se vuole, luoghi piu si-
gnificalhi Anche perche, un pro-

nunciamento oracolare ogni tanto 
nonciaiuta 

Spesso. pero, il suo predecessor* 
simostracritico... 

Fa battute senza chianre. Potrebbe 
dirci con chiarezza cosa dobbiamo 
faro L'ammonimento, le Cassan
dre, sono apprezzabili, perft io vo-
glio guardare alle cose con fiducia, 
non con pessunismo E a me le 
Cassandre pessimiste non mi van-
no giu. 

Un'ultima cosa: gli industriali 
cniedono al governo «fatti e non 
parole». Come risponde? 

Frase di tnste memona. lo invece 
credo che le parole guidino i (atti 
Per quanto nguarda le accuse degli 
industnali, io apprezzo molto il loro 
spirito creativo, ma che possano 
impancarsi a gmdici e dare lezioni 
a destra e a sinistra, dal governalore 
ai governo, beh, francamenle pro
prio nonce livedo. 

Non hanno tutti I requisrti per la 
parte, vuoldire? 

Dovrehlmo fare po' di autocntica, 
visto t he qualche difettuccio ce 
I'hanno anche loro Edevonosmet-
terla di ntenersi i maestri d'ltalia . 

MENSEEDIGESTIONIiFAlilSnCA 
£' uno sirumenio di lavom di 

consultazione teciiico-scientifu per: 
• ambientalhu 

• naturalist! panimalmt 
• programmaton e operator! faiistici 

•acciatori 
•agncoliori e allevalori 

•dirigcnti awciaxiomstH 
•studiosi, ricnurari c smdsli 
• tecnici, fiinzionari, impiegi 

e animmistraiori pubblici. 

E' una guiila a livello europco 
per npplicaie le nuove leggi 
su rauiia, arabiemc e caccia 
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La giovane, uscita dal coma, e fuori pericolo 

II virus in Puglia 
Colpita una donna 
E epidemia? I medici negano 
L'aljamie encefalite fa tremare anche il Salento. A poche 
orejdi distanza 1'uno dall'altro, due ricoveri sospetti al 
pronto soccorso dell'Ospedale di Maglie, una donna ed un 
uomo. Nel primo caso la conferma: encefalite virale. Nel 
secondo, invece, solo un tenibile colpo di sole. La giovane 
era stata trovata dal fratello in una pozza di sangue. I medi
ci pensavano si trattasse di un semplice svenimento per le 
ferite riportate da una caduta. Solo dopo la diagnosi. 

NOSAMA 
• MAGUE(LECCE). L'allarme en
cefalite fa tremare anche il Salento. 
Dopo i casi di Reggio Calabria, il vi
rus arriva a Maglie, dove due giovani 
sono stati ricoverati in stato di coma. 
Nel primo caso la diagnosi e stata 
confermata, nel secondo pare che si 
sia trattato solo di un brutto colpo di 
sole. 

Ecco la cronaca di quella che ha 
avuto tutta I'aria di una vera e pro-
pria epidemia, 

Al pronto soccorso di Maglie, 
quello di due giomi fa, doveva essere 
un glomo come tanti. Quando arriva 
una macchina dacui viene prelevata 
una giovane donna di 22 anni, il per
sonate medico ed infermieristico la 
porta In barella fino al repartodove il 
fratello della giovane spiega di come 
I'abbia trovata a terra, in una pozza 
di sangue. 

Priva di sensi, e segnata da una fe-
rita alia gamba, il giovane pensa che 
le condizioni della sorella siano da 
attribuire ad una caduta. Anche i sa-
nitari Inizialmente temono una crisi 
epilettica, attribuendo la perdita dei 
sensi ad uno svenimento tnomenta-
neo; prestano pio attenzione alle fe
rite. La donna pero lion si riprende 
dallo'svenimento. E la febbre au-
menta a vista d'occhio. E allora che 
si avanzano i primi sospetti: encefali
te. Dal pronto soccorso si chiede il 
trasferimento all'ospedale di Lecce. 
Un'ora dopo arriva la conferma del 
terribile sospetto. Si, si tratta effettiva-
mente di encefalite virale, 

E il prelievo del liquido encefalico 
a farsvanire ogni dubbio sulle cause 
del suo male. La donna e in coma 
profondo. 

Un caso isolate? Forse no, nean-
che il tempo di far ritomare la calma 
che al pronto soccorso di Maglie si 
presenta un altro caso sospetto. Sta-
volta e un giovane atleta, un fornaio 
di Cursi, un paesino in periferia di 
Maglie, I sintomi, constatano con or-
rore i medici, sono gli stessi: febbre 
alta e stato comatoso. II trasferimen
to awiene Bll'lstante, nel reparto di 
rlanimazlone viene portata quella 
che si crede la seconda vittima di 
un'epidemia di encefalite. 

Ma come pu6 essere accaduto? 
Fra i due giovani non. c'e alcun lega-
me, Abltano anche in paesi diversi. 
Come pu6 essersi propagata I'infe-
zione. 

La paura comincia a serpeggiare 

O A L A M O 
fra i corridoi. Soprattutto fra medici e 
Infermieri, che, non accortesi della 
gravita della situazione, avevano 
soccorso inizialmente la giovane 
donna non usando alcuna precau-
zione. L'encefalite, di origine virale, 
pud propagarsi rapidamente. Qual-
cuno di loro, quindi, inconsapevol-
mente, poteva aver contralto I'infe-
zione. La possibility non e tuttora re-
mota. Fino a questo momenta co-
munque non si e verificato nessun 
altro caso. 

La stessa struttura del pronto soc
corso risulta essere a rischio. E per 
questo che si decide di evacuare e di 
sigillare gli ambienti del pronto soc
corso, in attesa di una disinfestazio-
ne. 

Ma ritorniamo ai due casi. Gia da 
ieri la situazione sembra essere mi-
gliorata. Pare che il ragazzo non sia 
stato colpito da encefalite virale ben-
si da un terribile colpo di sole. Dopo 
aver trascorso la notte vicino ad un 
fomo, aveva disputalo in pieno sole 
una gara atletica. Uno stress difficil-
mente sopportabile, anche per un fi-
sioo come il suo, Da questo, dunque 
I'originedelmalore 

Quanta alia ragazza, i medici so-
stengohb che le sue condizioni sono 
gia migliorate. La donna ha aperto 
gli occhi dopo quasi un giomo di co
ma. Un segno a cui i sanitari guarda-
no con ottimismo. La donna dovreb-
be riuscire a cavarsela senza grosse 
conseguenze. ( 

Ma che rischi ci sono per una 
eventuate epidemia? 1 medici si mo-
strano anche in questo caso ottimi-
sti. L'encefalite virale, a differenza di 
quella batterica, pud essere tenuta 
sotto controllo. «ll rischio di infezio-
ne c'e _ spiega il medico che ha pre-
levato il liquido encefalico _ ma non 
cost elevato come si crede comune-
mente». «Del resto _ spiegano dal re
parto dell'ospedale _di casi simili se 
ne verificano circa dleci I'anno, a cui 
vanno ad aggiungersi anche quelli 
menogravi». 

Ben diversa sarebbe stata la situa
zione in presenza di casi di encefali
te batterica. La morte, in simili con
dizioni, sopraggiunge nel 30-40% dei 
casi. Chi ce la fa corre comunque il 
nschio di gravi danni cerebrali. 

Lo stato di ailerta, comunque, ri-
mane. Bisognera vedere, nei prossi-
mi giorni, se si sia trattato dawero di 
un caso isolate. 

Napoll 
Ucclde moglle 
a martellate 
pergelosla 
Un inmo, Fctrifnando loo, di 30 ami, 
hnpiegato, ha ucdso b propria 
moglle, Cluscppbia AmatraM, dl 24, a 
colpidi marteHo a Teniano, un 
comunc del NapoMano. b w , 
secondo la ricostruzfone, ieri matUna, 
conisiioi due figli maschidinovee 
setteannl, en scesodalla propria 
abttazkHie, in via Giordano, iasdando 
in casa la moglle. L'uomo ha 
accompagnatoiflgliaHa propria 
automobile, dove ha detto loro di 
attenderio per alcuni minurJ; 
I'lmpieaatoepoi tomato suisuoi 
passi.miovamentenelsuo 
aDpartarnento.doveavrebbellttaito 
conlamogliepergelosia.lnoha 
preso un marteln e colpito la donna 
piii wReaHatestafinoaquando non si 
e accasdatasul pavdnento. II pronto soccorso di Lecce chiuso per dislnfesiuione,dopoduecasidiencefaiftevlrak 

Encefalite, nella notte tra sabato e domenica falso allarme per due nuovi ricoveri 

Reggio, scuole sotto accusa 
Migliora Lorenzino, il bambino di tre anni colpito dal virus. 
II sindaco incontra medici e genitori dei ricoverati e visita i 
piccoli pazienti. Scatta rallarme per due nuovi casi ma gli 
esami escludono l'encefalite. II padre di Lorenzino: «Ora 
pensiamo solo al bimbo, dopo ci sarci tempo per riflettere 
perche queste cose non accadano piu». Una petizione per 
rinviare gli esami delle elementari. Sotto accusa le scuole: 
indagine a tappeto su tutti gli istituti. 

DAL NOSTRO INVIATQ 

ALDOVARANO 
I REGGIO CALABRIA. Nessun nuo- era stato compagnodi banco di una 

vo ricovero per encefalite a Reggio 
mentre le condizioni di Lorenzo, il 
bimbo di tre anni sotto cura, conti-
nuano a migliorate. Insomma, nes-
suna novita di rilievo. "II fatto che 
non sia accaduto nulla e una buona 
notizia: quella che attendevamo 
Naturalmente restiamo allertati», di
ce il sindaco Halo Falcomata die ieri 
mattina in ospedale ha incontrato 
medici e genitori dei bambini, per 
meglio rendersi conto della situazio
ne 

Icontrolli 
Durante la notte tra sabato e do

menica, era scattato nuovamente 
l'allarme per due nuovi ricoveri so
spetti. Per uno dei due, entrambi del
le scuole in cui si sono gia registrar! 
dei casi, si era reso necessario il tra-
sporto in rianimazione. Un tormento 
devaslante per i genitori: il bambino 

delle vittime. 1 medici hanno fatto 
tutto a tempo di record e, dopo la 
puntura lombare e I'apalisi' del li
quor che consentono con certezza 
la diagnosi di encefalite, la paura e 
passata. II piccolo paziente e stato ri-
portato a pediatria. La struttiira mes-
sa in piedi ai Riuniti sta reggendo. 
L'equipe di medici e in gradrj, 24 ore 
su 24, di eseguire qualsiasi tipo di in-
tervento sanitario. Decine e decme 
di bambini sono stati controllali e 
(ranquillizzati. Giustamente, ai [mini 
sintomi simili a quelli dell'encefalite, 
anche quando si potrebbe ragione-
volmente attribuirii ad altro, scaltano 
tutti gli accertamenti. Da qui, i cosid-
detti "ricoveri da panico". Le autorita 
sanitarie - e fanno bene - non voglio-
no correre rischi. Nessun allarmi-
smo, ma niente sottovalutazioni. 

Falcomata ha visitato anche i pic
coli ricoverati, compreso un bambi

no Rom. Carico di commozione 1'in-
contro del sindaco con il padre di 
Lorenzo che in passato e stato alun-
no del sindaco-professore. «l genitori 
di Lorenzo, come quelli degli aim 
bambini, stanno vivendo questa 
drammatica esperienzacon grande 
dignita e compostezza», ha poi nota-
to il primo cittadino. II giovane padre 
ha detto al suo vecchio insegnante: 
•Per ora ci interessa solo Lorenzo. Bi-
sogna salvarlo. Ci sara tempo dopo 
per riflettere tutti assieme su questa 
tragedia». C'e indignazione contro il 
misterioso medico che, nei giomi 
successivi al primo decesso, ha riu-
nito i genitori all'asilo private Peter 
Pan, da dove erano stati ritirati i bim-
bi, per convincerli che potevano ri-
mandare i figli a scuola perche non 
c'era alcun rischio, neanche remoto. 
Anche il piccolo Lorenzo, dopo 
quelle assicurazioni, tomd al Peter 
Pan: stessa aula di Salvatore, il suo 
piccolo compagno di classe morto 
cinque giomi prima. 

II dramma di questi giorni ha fatto 
riesplodere in citta il problema della 
scuola, specie materna ed elemen-
tare I genitori hanno denunciato le 
condizioni insopportabili degli istitu
ti. S'e safvata la scuola delle suore 
Immacolatine, quella di Jeff, il picco
lo filippino morto, su cui mamme e 
papa hanno espresso solo giudizi 
positivi e lusinghieri- Per il resto, ac
cuse infuccate: aule fatiscenti e spor-
che, gabinetti luridi. II sindaco, I'as-

sessore all'istruzione Maria Porcino 
e la giunta promuoveranno un'inda-
gine a tappeto su tutti gli asili nido, le 
mateme e le elementari pubbitci e 
privati. Verranno chieste relazioni 
ufficiali su locali, mense, spazi ri-
creativi e didattici. II Peter. Pan, fre-
quentatoda due dei bambini colpiti, 
e stato chiuso dalla magistratura. E 
at terzo piano, in un appartamento 
costruito percivile abitazione. 

Lapetiztone 
Centoventi, forse centoquaranta 

metri dai quali bisogna togliere cuci-
na, mensa e direzione. In quel che 
resta, oltre una quarantina di bambi
ni. Tutti II, come garantisce linse-
gna, per: «Scuola materna, Primina, 
Doposcuola, Servizio mensa, Musi-
ca, Danza, Computer*. La quasi tota
lity degli asili si trovano, piii o meno, 
nelle stesse condizioni. Parcheggi 
dove i genitori che lavorano sono co-
strettia lasciare i figli. 

Intanto e stata lanciata una peti
zione per chiedere lo spostamento 
degli esami di licenza elementare. 
Se si decidesse subito si tranquilliz-
zerebberocentinaiadi famiglie. Inli
ne, una notizia incredibile: maestri e 
professori, nonostante la chiusura 
delle aule, sono dovuti andare a 
scuola, anche negli istituti sotto ac
cusa. Al proweditorato sostengono 
che il blocco delle lezioni riguarda 
gli alunni, non gli insegnanti. Quan
do si dice la burocrazia. 

Roma 

Oggi si vota 
nella seconda 
universita 

• ROMA Oggi e domani si vota 
per il nuovo rettore nella seconda 
universita romana, Tor Vergata. In li-
sta quattro candidati, ma lo scontro 
si profila durissimo. II rettore uscen-
te, Aldo Brancati, ha rilasciato nei 
giomi scorsi dichiarazioni di fuoco 
(pubblicate su questo giomale) 
contro il candidate Finazzi Agro, 
preside di medicina, sponsorizzato -
sembra-da An. 

«Agr6 - dice Brancati - rappresenta 
un blocco di potere che mette in pe-
ncolo il reale sviluppo dell'universi-
ta». Econtinuacon le accuse. Finazzi 
Agro - dice Brancati - e anche diret-
tore scientifico dell'ospedale dell'i-
sola Tiberina; i poteri forti cui mi rife-
risco sono i costnjttori di Tor Verga
ta. 

lmmediata e stata la replica dei 
professori che sponsorizzano la can-
didatura di Agro: «Riteniamo innanzi 
tutto gravemente scorretto che in oc-
casione di una scadenza cosl impor-
tante per la vita della universita di 
Roma Tor Vergata - dicono -, 1'Unita 
anziche eventualmente aprire un di-
battito, aperto a tutti gli interessati, 
dia spazio unicamente a una voce, 
quella perlappunto del professor 
Brancati, senza accertare i fonda-
menti delle argomentazioni e delle 
pesanti accuse rivolte al professor 
Alessandro Finazzi Agro, preside 
della facolta di medicina e candida-
toallacaricadi rettore». 

II professor Franco Restaino, ordi-
nario di Filosofia teoretica, il profes
sor Salvatore Tucci, ordinario di cal-
colatorielettronici,e il professor Gui-
do Verucci ordinario di Storia mo-
dema gia preside della facolta di Let-
tere e Filosofia dell'universita di Ro
ma Tor Vergata hanno voluto preci-
sare la loro posizione. 

«Le accuse rivolte al professor Fi
nazzi Agro, di esplicito appoggio po
litico da parte di Alleanzaqazionale 
e di collusione con i poteri forti, ov-
vero gli interessi economici dell'as-
sociazione di costnjttori e d'imprese 
collegati per lo sviluppo dell'ateneo, 
sono prive di qualsiasi fondamento, 
e gravemente lesive nei riguardi del
la figura morale scientifica, accade-
mica del professor Finazzi Agto, uni-
versalmente stimato da quanti a va-
rio titolo, professori, ricercatori, tec-
nici, amministrativi lavorano nell'u-
niversita. Anche in riferimento alle 
stimabili figure e alle opzioni ideali 
degli altri tre candidati al reiterate, i 
prof Rotilio, Paganetto e Spagnoli, 
appare grottesco il tentativo di crea-
re dal nulla una contrapposizione 
politica fra questi tre professori pre-
tenziosamente pretestuosamente 
collocati nell'area di centra sinistra, 
e il professor Finazzi Agr6». 

•Premesso che le collocazioni di 
appattenenza politica non sono di-
rettamente e immediatamente tra-
sferibili nella universita, per i profes
sori e i ricercatori della quale rivendi-
chiamo lautonomia delle decision! 
accademiche, noi dichiariamo, an
che a nome di altri colleghi che, poli-
ticamente collocati nello schiera-
mento laico e di sinistra, appoggia-
no insieme ad altri la candidatuia 
del professor Finanzi Agr6». 

L'awocato Sorrentino risponde a! gesuita che aveva rilanciato in un'intervista la «pista interna» 

«Su La Torre, Pintacuda sbaglia» 
Padre Ennio Pintacuda, ex ideologo della Rete, rilancia in 
un'intervista al Coniere della Sera una pista interna per il 
delitto del segretario siciliano del pci Pio La Torre. Reazioni 
immediate del legale di parte civile del Pds e della vedova 
di La Torre. Dice I'avvocato Sorrentino: «fi un mascalzone. 
Persegue I'obiettivo di abbattere la Sinistra. Ha un'anima 
nera che utilizza a fini politick II gesuita appoggia la lista 
«Noi siciliani* per le regionali. 

MiaaiNP 
• PALERMO Intervistato dal Cor-
riere della Sera il gesuita Ennio 
Pintacuda ripropone una mai pro-
vala - sia in sede giudiziaria che in
vestigate - pista interna per i'o-
micidio del segretario siciliano del 
Pci, Pio La Torre, assassinate con 
Rosario Di Salvo nel 1982. L'ex 
ideologo della Rete, ex insegnante 
nel centra di formazlone politica 
•Pedro Arriipe», dopo aver divor-
zlalo con strascichi polemici sia 
da Orlando che da padre Bartolo-
m«> Sorgo, e diventato il puntello 

FAHKAS 
ideologico della lista federalista 
«Noi siciliani», che si presenta alle 
prossime regionali, il 16 giugno. 

Ilracconto 
Ieri e stato impossibile rinlrac-

ciare Pintacuda, - i suoi numeri te-
lefonici sono top secret sostiene 
un poliziotto della scorta - e quindi 
riproponiamo le parole riportate 
dal Corriere della Sera.«Me no an-
davo la sera a prendere il gelato al 
Foro Italico, a parlare della Sicilia 
da cambiare con Rosario Nicoletti 

e Achille Occhetto. E alcuni diri-
genti comunisti si riunivano con 
Salvo Lima per preparare le scelte 
che avrebbero portato ai delitti di 
Michele Reina, Piersanti Mattarel-
la, Pio la Torre». Ha notizie fresche 
padre Ennio? «La necessita di es
sere attenti alle cose impone di 
non ammorbidire le visioni d'in-
sieme...». Sta riproponendo una 
pista interna sul delitto La Torre? 
«Le motivazioni dei delitti Reina e 
Mattarella non sono molto distanti 
dall'omicidio La Torre. II sistema 
di potere non li sopportava. E una 
pista che va sempre piu persegui-
ta» A quali riunioni con Lima si ri-
ferisce? «E ormai confermato in se
de giudiziaria che dentro il Pci-Pds 
ci sono state grandi spaccature. E 
il Pds risente ancora di questa 
doppia anima». 

Nessuna novita, quindi, solo le 
tesi di Pintacuda e i suoi sospetti. 
Forse il gesuita continua a ritenere 
che questi siano I'anticamera del
la verita e comunque lui si ritiene 
«elaboratore di idee cui ha affian-

cato uomini come Fava, Dalla 
Chiesa, Carmine Mancuso che poi 
sono entrati in diversi partiti». 

Le dichiarazioni di Pintacuda 
hanno fatto sobbalzare Armando 
Sorrentino, legale di parte civile 
del Pci e del pds nel processo per i 
delitti politici - Mattarella, Reina, 
La Torre - e Giuseppina Zacco, la 
mogliediPio. 

La vedova La Torre 
La vedova del segretario del Pci 

dice: «Non ho mai creduto e non 
credo alia pista interna, £ una sto-
riella che torna durante ogni cam-
pagna elettorale. Mio marito attac-
c6 Gelli, la P2, i servizi segreti, si 
occupft di Sindona, promosse un 
vasto movimento pacifista. EII che 
bisogna guardare. Pintacuda 
guarda da un'altra parte». Sorren
tino, che e uno dei candidati della 
lista Pds palermitana per il rinnovo 
dei novanta deputati dell'Assem-
blea regionale siciliana e pio duro. 
Annuncia che chiedera la riaper-
lura delle indagini sull'omicidio Di 

Salvo e dice: «Pintacuda e un ma
scalzone. E un'anima nera della 
politica che mira solo a distrugge-
re la Sinistra. Insegue macchina-
zioni politico giudiziarie per far 
questo. Le sue parole hanno ca-
rattere elettorale, considerate che 
e uno degli ispiratori di un movi
mento sicilianista antistorico, indi-
cano noiosi percorsi investigativi 
ma nascondono furbescamente 
ben altri scenari che la parte civile 
del Pci-Pds da almeno sei anni ha 
sottoposto ai magistrati e alia gen-
te». 

Sorrentino si riferisce soprattut
to a quella zona grigia dei servizi 
segreti su cui non hanno indagato 
a fondo pur sapendo che Pio la 
Torre era per le sue battaglie con
tro i missili in Sicilia e contro la 
mafia nel mirino di grosse entita 
occulte. 

•Pintacuda - dice l'awocato - ha 
superalo se slesso. Ha inaugurate 
una nuova stagione di veleni che 
produrranno guasti molto gravi 
nella convivenza civile». 

LOTTERIA NAZIONALE , 
DEL 79° GIRO D'lTALIA 
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I meteorologi: e insolito ma non eccezionale 

Canicola di giugno 
citta irrespirabiU 
E il caldo aumentera ancora 
Tutti al mare. Almeno chi pu6, chi e disposto a boccheg-
giare per ore a passo d'uomo in autostrada anziche boc-
cheggiare a casa propria in attesa di un temporale liberato-
re, Anche ieri il termometro e salito oltre i 30 gradi in diver
se citta del Centro-Nord, accompagnato da un'appiccicosa 
sensazione di afa. Andra avanti cost ancora per qualche 
giomo, assicurano i meteorologi, secondo i quali il feno-
meno non e poi cosi insolito nella prima meta di giugno. 

PWTROSTMI 
• ROMA. Dodici chilometri di co
da sull'autostrada nei press! di Ge-
nova. E non * che il traffico sia stato 
piO scorrevole suite strade che porta-
no all'Adriatico: per tentare di sfuggi-
re al caldo afoso di questi giorni de-
cine di migliaia di abitanti delle gran-
di citta del Nord e del Centra sono 
stall disposti, ieri mattina - con inevi-
labile replica in senso contrario in 
serata -, a sopportare ore di calura 
aH'intemo delle loro auto In cambio 
della speranza di guadagnare un po-
slO in riva al mare. Si pud capirli: in 
citta, a Mllano, a Roma, a Firenze, 
ma anche a Bolzano e in genere in 
tutto il Centro-Nord, da alcuni giorni 
ilcaldoe pressoehfe insopportabile. 

Anticipo d'estate, dice qualcuno. 
Dal punto di vista astronomico, in ef-
fetti, slamo ancora in primavera, al 
solstizio d'estate mancano died 
giorni (quest'anno in Italia cadra al-
le 3 e 24 del mattino del 20 giugno). 
Ma per I meteorologi Testate e co-
minciata it 1»giugno. Ese da un lato 
e vera che in mezza Italia le tempe
rature di questi gioml sono sensibil-
menl%sU|»rtlrt • dai 3 al 7 gradHab 
le meriie considerate normali dal-
I'allro e altrettanto vera che il feno-
meno ft tutt'altro che eccezionale, 
ma anzi si ripresenta con una certa 
(requenza negli anni. A provocare 
I'ondata di caldo e un anticiclone 
che rende particolarmente stabile 

I'atmosfera, innescando il fenome-
no della «pompa di calore», lo 
schiacciamento verso il basso dell'a-
ria che viene cosi surriscaldata. 

II risultato lo stanno vivendo sulla 
propria pelle milioni di italiani: tem
perature da fine luglio, 31 gradi a 
Bolzano, Mllano, Perugia e Roma, 30 
a Verona, Bologna e Alghero. Cosi 
almeno recitano i bollettini ufficiali, 
che pero si basano sui rilevamenti 
delle 13, quando la temperatura non 
ha ancora raggiunto il massimo, e 
non tengono owiamente conto del
le «aggravanti» con cui si deve fare i 
conti in citta, come I'esposizione al 
sole e il calore riverberato da muri e 
asfalto. Trenta gradi «ufficiali», in-
somma, ne valgono 34 o 35 «reali». 
Tutto questo, pero, non basta a spie-
gare la sensazione di disagio fortissi
mo che si awerte in questi giorni, la 
sensazione di muoversi in una spe
cie di acquario. A rendere tutto piu 
difficile, in effetti, concorrono alme
no tre fattori: il tasso di umidita parti
colarmente elevato - I'afa, insomma 
•; I'assenza di vento, che provoca il 
ristagno dell'aria, che si scaldaulte-
riormente e si carica di inquinanti; e 
il fatlOiche.ililrappo brusco.passag-
gio da una primavera mite e piovosa 
a un'estate afosa non ha dato al no-
strocorpo il tempo di acclimatarsi. 

Quanta durera? I meteorologi, co
me al solito, non si azzardano ad 

avanzare previsioni al di la dei quat-
tro-cinque giorni. E dicono che per 
adesso dobbiamo rassegnanci: non 
sono alle viste, almeno fino a giove-
di, perturbazioni degne di questo 
nome. Le temperature massime so
no anzi previste in ulteriore leggero 
aumento, il cielo restera sereno, o 
piu facilmente velato da una cappa 
grigiastra, il verito sara assai scarso. 
Al massimo ci saranno i soliti tempo-
rali pomeridiani, che se portano un 
momentaneo sollievo poi finiscono 
per peggiorare la situazione facendo 
ulteriormente aumentare il tasso 
d'umidita. Alia fine una perturbazio-
ne pin consistente riuscira ad attac-
care I'alta pressione, portando piog-
ge vere, vento e un abbassamento, 
della temperatura, che dovrebbe fi-
nalmente tomare a valori normali. 
Anche se e probabile che nei prossi-
mi anni questa «normalita» dovra es-
sere rivista veiso I'alto. 

Chiariamo: la calura di questi 
giorni ha poco o piu probabilmente 
nulla a che vedere con Teffetto serra 
e il conseguente sumscaldamento 
globale della Terra: e un episodio lo
cale (rispetto alia scala planetaria) 
innescato da fenomeni meteorologi-
ci ben noti. Cosi come non e stata in-
dice del contrario Testate italiana, 
freddina e piovosa, dell'anno scor-
so, che a livello globale e stato co-
munque il piQ caldo dell'ultimo se-
colo Ma e un dato di fatto che la 
temperatura media del pianeta e 
cresciuta, nelTultimosecolo, ben piu 
che nelle epoche precedenti, e che 
gli scienziati dell'lpcc (Torganismo 
dell'Onu che studia i mutamenti cli-
matici) sono ormaiigiunti alia con-
clusione che Tattivita umana ne e di-
rettamen(e responsabile. E gli slessi 
scienziati dicono che dobbiamo 
aspettarci una *stremizzazione» dei 
fenomeni meteorologici: estati ro-
venti, ma anche tempeste violentissi-
meeinvemigelidi. 

Due giovani milanesi, in un parto, si rinfrescano per II gran caldo Daniel Dal Zennaro/Ansa 

Domenica nei centro di Roma. Visitatori tra fresche fontane e castagne bollenti 

Caldarroste anli-afa per turisti 
ALESSANDHA BADUEL 

• ROMA Un grosso braciere n-
colmo di castagne. Calde. In cen
tro, a Roma, ci sono certo piu di 
trenta gradi, alle quattro di pome-
riggio. Ma Timmigrato ha comprato 
le castagne che vengono dall'Afri-
ca. Le offre, bollenti, ai turisti che 
arrivano in piazza di Spagna. Si av-
vicinano in pochi. Per il resto, sono 
tutti intomo alia fontana, in fila per 
usai e il marmo che emerge dall'ac-
qua ai due estremi della vasca Da 
II, si arriva a bere alio zampillo. Si 
cerca la forza di proseguire. I roma-
ni non ci sono. 1 turisti invece cam-
minano. Ma piano. E sono pochi. 
Non e una domenica normale. 

In fondo a via Condofti, avanza 
una coppia. Lui,a pancia nuda, una 
bandana in testa. Lei con un vestito 
di cotone. Sono venuti per il week
end da Bruxelles. Hanno girato tut
to il giorno, sono esausti. E delusi 
dal clima. Li aspetta Talbergo. Per 

una doccia, ci si augura. Fa cosi cal
do che I'istinto e di essere solidali, 
piu che fare domande. Ma la stanza 
e gia lasciata, i due turisti prende-
ranno i bagagli e basta. «La doccia 
la facciamo stasera a Bruxelles». 
Verso Fontanella Borghese, passa 
una giovane americana. Si e attrez-
zata in maniera perfetta: costume 
da bagno nero, corta canottiera di 
seta chiara, lungo spolverino di aria 
e filo a rete. Nei bar, chiedono te 
freddo con ghiaccio. Ma il ghiaccio 
e gia squagliato. Dalle grate di sf iato 
degli scantinati esce aria fresca. So
lo da II, e dagli ingress! delle chiese. 

Cercano quelle, soprattutto, due 
signore bionde in bermuda. Ma il 
prete all'ingresso fa cenno di no. 
Loro si fermano incerte. Dentro e'e 
un matrimonio. «Serve una cami-
cia?». Ne tirano fuori due dagli zai-
netti, per coprirsi le braccia nude. 
«Veniamo dalla Norvegia. Li e'era 

neve fino a maggio. Ma qui, ci ave-
vano detto che era fresco, bello. 
Non cosi. Abbiamo girato lo stesso, 
certo. Beviamo limonate e acqua». 
A piazza Navona, il vetturino giace 
sulla sua carrozzella. Non la prende 
nessuno, oggi. Si consola: <Ma no, e 
nomiale. Eche sono ancora aperte 
le scuole. Insomma, speriamo nelle 
vacanze dei ragazzink La piazza e 
semivuota. Eppure, sono le cinque 
e mezza: Tora della passeggiata al 
fresco. Che non c'e. Omar Diattera 
sta vendendo il giomale di strada 
«Terre di mezzo». Sorriso fisso sotto 
il cappello di paglia a pagoda, da 
cinese. «Fa caldo, la gente e tutta al 
mare, ho venduto solo venti copie 
da stamattina alle otto. Prima al 
mercato, a Porta Portese, p6i al 
Pantheon. Li ho pure friposato al 
fresco. Adesso ricomincio i giri». 
Perche lui, che e senegalese, cono-
sce la regola d'oro stare fermi al
meno dall'una allecinque. 

Poco prima di Campo de' Fiori, il 

cartello di un fomaio annuncia cru-
dele: «pizza bianca calda». Nella 
piazza, che di fontane non ne ha, 
solo fontanelle con lo spruzzo, un 
mare di bambini gioca felice. Con il 
patrocinio del Comune, la scuola 
svizzera di Roma ha organizzato 
una festa piena di fantasia. Gli 
stand dei giochi offrono di tutto: 
percorso di barattoli, latta, pezzi di 
ondulato e pentole appesi per esse
re <suonati» con le bacchette, gara 
di barche a vela dentro una pisci-
netta di plastica, vasche per fare 
bolle di sapone giganti, il teatrino, 
la pittura, il gioco della doccia. I 
bambini sudano, si bagnano, si di-
vertono. 1 genitorit unanimi; «Lpro il 
caldo non lo sentoiio proprio».' Non 
lo sente neppure la ragazza accar-

, tocciata su unci scalino in un'altra 
piazzetta, vicino al Pantheon. Zai-
netto, vestiti e capelli sporchi, una 
felpachiusa fino al collo. Egli occhi 
arrabbiati per qualcosa di peggio, 
diunpocodicaldo. 

Pensiamo a un 
futuro in cui gli 
spettatori non 

saranno piu 
solo spettatori 

Sta nascendo un nuovo modo di comunicare. 

Grazie alia tccnologia digitalc, ognuno di noi 

pud ormai utilizzare in maniera interattiva e 

con facilita grandi quantita di informazioni, di 

forma divcrsa. Televisione, editoria, 

informatica e telecomunicazioni non hanno 

piu confini. MEDIASET e pronta a raccogliere 

questa sfida. Un gruppo all'avanguardia che 

gia oggi, sulle sue reti di trasmissionc digitaJi, 

trasporta segnah telefonici, dati e software. 

Oltre, naturalmente, ai segnali televisivi Una 

realta in crescita, che pensa gia al domani 

Quando finalmente gli spettatori non 

saranno piu solo spettatori 

^ MEDIASET^ 

La vostra televisione 



Abusi sul minor! 
etutelanei process! 
Nasce la Carta dINoto 

Awocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi, 
medid legal! rfunro a Nolo per II semhurio su «Abuso 
sessuale dl minorl e processo penale», organizzato dall' 
IstKuto superfore dl scienze crimlnali, hanno messo a punto 
uiM"Caita»chefissalntredidpuiitilelinHguidaperl' 
indagtnee I' (same piKOtogico dcHa presunta vttHma. Un 
contribute ltd raccordo Ira II ruon dell' esperto e il 
proccsso peuale e stato date In partfcolare dai procurator! 
detbRepiibMludiFlreiue,PierljiigiVlgna,edf 
CaManksetta, Giovanni Tinebra.L'esperto-affenrta la 
Carta - deve rendere espUdU I modeMiteorid di riferimento 
utiksuli;iH>npu6acc(ttareunque9itorlvotto>ll' 
aaertanmrtodelUverrtasottoHproflk>aludiziario;eda 
considerate sconvtounpam* senza avereeuminato II 
mimreel'lndagine dew essere estesa, in casodisospetto 
dl vWenza a caw, al contesto familiare. H quarto punto 
prescriveUvideoregistrazioneoalinenor 
audk>regbtnzkmedeicolloauiJlniaterialcreUtivo, 
iMMre.vapostoadlsposizlone delle parti; non una sola 
Ipotesl.nuanchequelkatteniatlvedevono essere esposte 
HI perbJa; I' esperto deve oarantire la sereaKa del minora 
edevKanHikorsoadomandedwIosuggeslioiilnoo 
diMopersconUtoquntocinvecemateruidl 
accertamento. Quando Interveagano phi pertti e opportuno 
favortnhaiiKeiHrazkmtcMcoHoqul.periKHilnffigqnc 
ullerion stress alminoreiXnjiiioKrmvacarkatodi 
respowabNHaedeve essere Informatosugllscopl dei 
coloquiteiiendocontoderetaedeHacapacitadi 
compreMlere.il nono punto sottollneachelo stress 
rlsamtrabil(hibambHilabiisatlerK«latodaHidkatori 
atpecjfkl, chedunque possono essere spia di alM conflttU 
o dbagl Intrafamiltarl; I ruoll dl esperto nel processo 
peaale.psicoriabtMatoKepslcoterapeuUsono 
Incompiooili, al minore va garantNa in ogni fase 
processuaieassisteiuapdcoiogka.Quesbfuiizionedeve 
essere svoHa da persona dlversa dal consulente.L'ultimo 
punto sottollnea r esigena di raccogKere ski dal primo 
momento le dichiarazioni del minore con I' ausHio di 
esperUedlproniuovereunaggtonuHncntoprofesskMale 
ndle Forze di polizlasul tema dene IIHUOHII. 

Massimo Zampetti/Blow up 

II racconto della ragazza che aderi al gruppo bolognese. Altri minori nell'incubo? 

«Cosi oflni il bimbo a Satana> > 

Altri raccapriccianti particolari si aggiungono alia vicenda 
drammatica del piccolo di tre anni, violentato nel corso di 
riti satanici, a Bologna. Sono quelli forniti dalla diciasset-
tenne che gia nel gennaio scorsoaveva accusato Marco Di-
mitri, Piergjorgio Bonora e Gennaro Luongo di abiisi ses-
suali. 1 tre, della setta «I bambini di Satana» sono ora accu
sa l di ratio a fine di libidine e atti sessuali su minori. Oggi 
gli interrogatori. 

DALLA NOSTRA REOAZIONE 

MTMZIA MMAONOLI 
BOLOGNA. Ha lenuto per i pie- rapporti sessuali con iui Mail pic

colo sarebbe stalo coslretlo ad as-
sistervi. 

dini il bimbo di tre anni mentre ve-
niva calato in una bara, checonte-
neva uno scheletro tralugalo da 
un cimilero, per complete un rito 
demoniaco, Lo racconta la ragaz
za diciassettenne che, violentata 
dai satanisti, li accusd per la prima 
volta nel gennaio scorso. E il rac
conto prosegue con particolari 
ancora piu raccapriccianti: il pic
colo, portato da una cugina che 
gli faceva da baby sitter nei luoghi 
frequentati dai satanisti, (u anche 
violentato con una matita. E non 
basta: sempre secondo il racconto 
della ragazza, che rilerisce episodi 
della scorsa estate, quando il bim
bo non aveva ancora compiuto i 
Ire anni, subl attenzioni particola
ri, e fu coslretlo a bere intrugli, 
composti - pare - anche di liquidi 
organ icl e sangue umano. 

Nessuno, invece, avrebbe avuto 

Riflutava il dbo 
La perizia disposta dalla magi-

straturatre mesi fa non ha permes-
so, a dlstanza di tempo dai fatti, di 
accertare segni evident! di lesioni 
fisiche. Ma il caraltere del bambi
no cambid: riliutava il cibo, si 
comportava in modo strano. Se ne 
accorsero i genitori die c'era qual-
cosa che non andava. Ma si rivol-
sero a un sacerdote e sottdposero 
il bimbo a un esorcismo prima di 
capire e decidere di rivolgersi alia 
magistratura. 

Gli inquirenti con grande deli-
catezza riuscirono a farlo parlare: 
«e brutta, ha i dentoni, gli occhi 
bucati e si chiama Margherita». 
Cos! il bambino avrebbe descritto 
cosT il cadavere con il quale veniva 

messo a contatto, nelle sedute, 
che si svolgevano in un casolare di 
campagna o in un cimitero. 

i<Un bambino di intelligenza su-
periore a quella della sua eta, ma 
con ana malattia psicologica» ha 
detlo della piccola vittima il pm 
Lucia Musti che contestera questa 
malattia in sede di richiesta di rin-
vio a giudizio. La vicenda dei riti 
demoniaci della sella «i bambini 
di Satana», insospettabilibologne-
si, si arricchisce cosl dei nuovi ele-
menti forniti dalla ragazza che per 
prima accusd Marco Dimitri, fon-
datore e presidente della setta, 
Piergiorgio Bonora, vicepresiden-
te e Gennaro Rino Luongo che al-
I 'epoca era il suo fidanzato. 

Latestimonianza 

E stata la ragazza a raccontare i 
particolari degli abusi subiti dal 
bambino, dopo che il pm aveva 
gia raccolto molte informazioni 
sui riti subiti dal piccolo. «Quella 
ragazza e una teste molto impor-
tante. Ci deve dire ancora (ante 
cose ma rischia molto a parlare 
perche sta infrangendo un muro 
di omerta» hanno detto gli investi
gator!. II pm ha perd negato che la 
minorenne sia stata iscritta nel re-
gislro degli indagati: «la circostan-
za di un suo ruolo attivo in un rito 
satanico a fronte della ripetuta sot-
toposizione a sostanze alcoliche e 
stupelacenti nonche alia sostan-

ziale condizione di plagio nella 
quale e stata posta non e, da sola 
circostanza sufficiente a metterla 
nella condizione giuridica di per
sona sottoposta a indagini», ha di-
chiarato il magistrato ad un'agen-
ziadistampa. 

La ragazza tra I'allro in quanto 
non ancora diciottenne e sottopo
sta alia giurisdizione dell'autorita 
giudiziaria minorile. E certo co-
munque che sa molte cose: la gio-
vane, studentessa, di famiglia be-
nestante, era entrata nel giro dei 
bambini di Satana intorno al ferra-
gosto dello scorso anno, poco pri
ma che terminassero gli abusi sul 
bimbo. 

Altrepiccolevrttime 
Frequents Luongo e la sua setta 

per 4-5 mesi e quando tent6 di ri-
bellarsi fu messa a tacere, finche 
poi le sue dichiarazioni condusse-
ro aH'arresto. Anche altri bambini 
sarebbero stati oggetto dei riti per
che - secondo I'ideologia del 
gruppo - fare del male a una crea-
tura senza peccato e come fare 
delmaleadio. 

Ma chi sono i «Bambini di Sata-
na»? «Sono minorenni - spiega il 
magistrato - accanto a maggioren-
ni con problemi e a gente che tro-
va stimoli in queste perversioni». 
Sul loro numero non ci sono stime 
precise: «della stessa fidanzata di 
Luongo non abbiamo mai trovato 

la tessera d'iscrizione», commenta 
Lucia Musti. 

E oggi iniziano gli interrogatori 
a Dimitri, Bonora e Luongo, accu-
sati di ratto a fine di libidine e atti 
sessuali su minore, violazione di 
sepolcro e soltrazione di cadave
re. 1 giovani si professano inno-
centi: «sono tutte balle, ci vogliono 
fare impazzires, ha detto Marco 
Dimitri mentre usciva in manette 
dalla caserma dei carabinieri di 
Medicina, sabato scorso. 

«Dimitrl elnnocente" 
E anche i suoi amici, frequenta-

tori di un'osteria del centra di Bo
logna, minimizzano: «Marco non 
ha mai fatto niente di male - dice 
un giovane che vuole rimanere 
anonimo davanti a una birra -. 
Adora Satana ma ultimamente ha 
aperto il suo gruppo a tutti anche a 
chi voleva seguirlo con il solo sco-
podifaresessdo. 

Per farconoscere lattivita della 
setta e scrivere di occultismo e sa-
tanismo Dimitri qualche anno fa 
aveva anche create una rivista in 
ciclostile "Bambini di Satana 
news», che realizzava in casa con 
il computer e pubblicava saltua-
riamente. Era quello il veicolo per 
spiegare soprattutto ai mass-me
dia i principali destinatari del gior-
nale, che con profanazioni e sacri-
fici il suo gruppo non aveva niente 
achespartire. 

II legale dopo le rivelazioni su Kappler 

«Manovre Cia 
contro Priebke» 

OIAMPAOLOTUCCI 
• ROMA II paradosso e forte, ful-
minante: Kappler che, morto da 
anni, distrugge I'alibi del suo antico 
subalterno Erich Priebke. La linea 
difensiva di quest'ultimo rischia in-
fattidisbriciolarsi. 

Imputato nel processo per I'ecci-
dio delle Ardeatine, I'ex capitano 
delle SS ha sempre sostenuto che 
Iui non poteva non partecipare al 
massacro. Non poteva non esegui-
re gli ordini. «Se avessi detto di no, 
sarei stato fucilato». Adesso salta 
fuori un'intervista rilasciata dal suo 
capo ventidue anni fa. In essa, Kap
pler rivela: «Ho detto a un mio su
balterno: lei deve dichiarare che ha 
eseguito I'ordine di sparare perche 
sapeva che, altrimenti, io I'avrei fat-
ta fucilare...». Insomnia, il capo co-
stmi I'alibi giuridico per i suoi uomi-
ni. 

II procuratore mjlitare di Roma, 
Antonino Intelisano, chiedera I'ac-
quisizione dell'intetvista. II docu-
mento, di cui ha parlato sabato il 
Tgl, potrebbe rivelarsi decisivo. 
Che cosa ne pensa Velio Di Rezze, 
che di Priebke e il difensore? «Penso 
che le dichiarazioni di Kappler non 
cambino niente..». 

Niente, awocato? Quelle parole 
dhnostrano che la «giustificatio-
ne»diPriebkeefaba,inventata. 

E chi lo dice? Kappler, in quell'in-
tervista, mentiva. Mentiva perche 
Iui aveva un solo obiettivo: ottenere 
la grazia. E poi, non risulta che 
qualche subalterno si sia difeso so-
stenendo che Kappler aveva mi-
nacciato la fucilazione. Kappler 
disse semplicemente. dovete spa-
rare, altrimenti vi deferisco ai tnbu-
nali speciali delle SS. La minaccia 
vera arrivo da Schultz. II quale 11, 
proprio alle Ardeatine, fu categori-
co: chi di voi non spara finisce nella 
schieradeifucilandi 

MetHamoia cosi, allora. C'e una 
concidenza hnpressionante: Prie
bke, nel 1996, segue una linea di
fensiva di cui Kappler parlo nel 
74. 

Ma lei pensa che Kappler fosse un 
fine giurista? Mentiva. Mentiva. Per 
ottenere la grazia. Punto e basta. 

Awocato, stlamo al fatti: Priebke 
staseguendoUlinea-Kappler. 

Priebke sta dicendo che non pote
va non eseguire gli ordini. Ed e la 
verita. 

Stando all'intervista, una verita 
cosbutta, di comodo. 

No, perche la minaccia era reale. 
Come le ho detto, Schultz fu cate-
gorico... Comunque, e strano che 
certe cose vengano fuori soltanto 
ora. 

Quail cose? 
L'intervista di Kappler. La testimo-
nianzadiKarlHass. 

Come ha commentato Priebke la 
tentata fuga del supertestimoiie? 

Ha detto: Hass e pazzo. 
Hass, a quanto pare, ha subho inti-
mldailoni. ProbabUmente, da par
te di persone, fbise ex nazisti, che 
stanno cercando di protepjere 
Priebke, oltre che sestessi. 

Priebke pensa che dietro ci sia 
qualcosa. 

Che COM? 

Una manovra Cercano un capro 
espiatono. 

Cercano? Achi allude? 
Potrebbe esserci un interesse politi
co. Nel momento in cui nel mondo 
avanzano le destre, si tenia di ri-
chiamare 1'attenzione su certi fatti, 
certi personaggi. 

Awocato, Priebke in via Tasso c'e
ra, ed era presente alle Ardeatine. 

Si. Ma e strano che improwisamen-
te venga fuori Karl Hass. Intelisano 
pensava fosse morto. E invece... 

E invece e vivo. Che cosa avrebbe 
dovuto fare, il procuratore mlHta-
re? Non chiedere la sua testimo-
nianza? 

lo mi limito ad osservare che la vi
cenda processuale e cambiata da 
quando e venuto a Roma Peter 
Tompkins. Evidentemente, a Inteli
sano deve essere arrivata qualche 
voce, qualche suggerimento: vedi 
che Hass non e morto, e vivo... Lei 
sa chi e Tompkins? Durante la guer-
ra, si trovava in Italia per conto del-
1'Oss, ilserviziosegretoamericano. 

E allora? 
E allora le organizzazioni spionisti-
che potrebbero avere qualche inte
resse a far emergere nuovi elementi 
contro Priebke... 

A quail organizzazioni si riferisce? 
LaCia.peresempio. 

E perche la Cia dovrebbe ordire un 
complotto contro Priebke? 

E che ne so... lo faccio I'awocato, 
voglio soltanto difendere il mio 
cliente. Politicamente, non ho 
niente in comune con Erich Prie
bke. Sono sempre stato socialde-
mocratico. 

Attentato villa 
dl Chlara Beria 
Indagato 
un pregiudlcato 

C'eun indagato nell'inchlesta suit' 
attentato alia vilUdlUmaloredelU 
glomalista Chiara Beria d' Argentine. 
Sitrattadiunpregiudicatoperreati 
connessi agli stupefacenti, die e 
stato iscritto pochi giomt dopo I' 
incendio nel reglstro degli indagati 
pressolaprocuradiLuccaecheegU 
stato sentito dagll Inqukenti.L' uomo 
hadichiaratochelanottetrail22e 
23 maggio, quando fu fatto I' 
attentato alia villa, non era a 
CanHHorel' esistenza di un Indagato 
(I'Ipotesidireatoe quella di Incendio 
doloso) nell' inchiesta e stata rivelata 
dalla presenza dei periti nomlnati 
dalladMesa dell'uomo ad un 
sopralluogoeffettuato sabato 
matUnadentroed Intomo alia villa, 
sopralhiogo nel corso del quale sle 
cercatodiricostruireladinamica 
dell' incendio. Nel corso dell' 
ispezione e stato accertato che gli 
incendiari hanno agito dall' estemo, 
senza entrare nella casa. Una 
meccanicachefapensarenonsolo 
alia votonta precisa di provocate un 
dannoingente, ma anche aD'ipotesi 
che non siano state suffidenti due 
sole tankhe di kerosene. 
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Una pattuglla IsraeilaiM in una strada di Gerusalemme Luciano Nadalim 

Dal Cairo sfida a Bibi 
Uccisi due israeliani a Gerusalemme 
Un doppio attentato, il primo dalla vittoria di Netanyahu al-
le elezioni di Israele, ha insanguinato la periferia di Gerusa
lemme e ucciso due cittadini israeliani, Sia gli spari mortali 
che fluclli che hanno ferito un altro israeliano sarebbero 
stati esplosi da autovetture in corsa. E ieri, all'annuncio del 
vertice arabo al Cairo( la destra israeliana-ha reagito: «Che 
non ci minaccino, sanno come si sono conclusi i conflitti 
passatk «I laburisti li avevano abituati alia dolce vita». 

UMMMTO OB aiOVANNANOELI 
• Un uomo e una donna trovati 
ucclsl a colpi di pislola da un'auto in 
corsa hanno latlo scattare I'allarme 
attentat! a Gerusalemme e fatto rin-
forzare le misure di sicurezza in lutta 
Israele, L'auto dei due uccisi e stata 
Irovala nei pressi di Kfar Zacharya, a 
sud di Gerusalemme, dove poi si sa-
rehbe verificalo un altro episodio, 
poi smentito, in cul un uomo sareb-
be stalo ferito da colpi sparati da una 
vettura in corsa. Sarebbe questo il 
primo sangue sparse in Israele dopo 
1'eleztane del leader del Likud Neta
nyahu. L'almosfera e comunque in-
candescente e la destra non contri-
buisce a calmare gli animl. «Gli arabi 
non sono molto esperti in democra-
zla e non si immaginavano lonlana-
mente una sconfitta dei laburisti*, di
ce Dan Meridor. «ll partita laburista li 
aveva abituati ad una "dolce vita" ed 
ora si rendono conto che il nuovo 
governo sara meno rinunciatano», 

rincara la dose Ehud Olmert. Neta
nyahu tace, ma i suoi uomini spara-
no a zero contro i leaders arabi che 
hano avuto l'«improntitudine» di 
convocare un vertice straordinario 
allargato (22 e 23 giugno al Cairo) 
per fare 11 punto sulle prospettive del 
processo di pace dopo la vittoria del-
la destra neile elezioni in Israele. La 
•dolce vita» e finite, awerte minac-
cioso Ehud Olmert, sindaco di Geru
salemme e probabile ministro nel 
governo Netanyahu. Olmert si fa In-
terprete di una «diplomazia musco-
lare» che trova il suo massimo canto-
re m Rafael Eitan, ex capo di stato 
maggiore e numero due nella lista 
elettorale Likud-Tzomet- <Che gli 
arabi non ci minaccino di guerra -
tuona dai microfoni di "Canale 7", la 
radio dei coloni -. Non solo non ci 
spaventiamo ma anzi consigliamo 
loro di ricordare ben bene come si 
sono conclusi i conflitti passati». Tira 

aria di bufera nei rapporti tra i Paesi 
arabi e I'lsraele di «Bibi»: se non ba-
stassero le infuocate dichiarazioni 
dei dirigenti del Likud, ecco apparire 
in Tv Ezer Weizman, II capo dello 
Stato ebraico, «colomba» laburista, 
ha il volto funereo. Riferendosi al 
summit del Cairo, Weizman osserva: 
«Mi sembra un po' sbagliatoche fissi-
no gia la loro posizione in una fase 
cosi prematura e cio dopo il discorso 
di investitura di Netanyahu in cui 
questi si era detto aperto al mondo 
arabo». Chiedo a Egitto e Giordania, 
ma soprattutto all'Egitto - prosegue 
Weizman - di comportarsi nel modo 
piu giusto e non nel modo pii) faci-
le» Ma il capo dello Stato non vive 
sulla luna: conosce bene il program-
ma elettorale del Likud con la netta 
chiusura a qualsiasi concessione ter-
ritoriale, ricorda le veementi accuse 
di «tradimento» scagliate a ripetizio-
ne da Netanyahu e soci contro Rabin 
e Peres, ed e stato informato delle 
prime reazioni, non certo concilian-
ti, venute dal versante-Likud dopo 
I'annuncio del vertice arabo. «Se le 
elezioni israeliane hanno portato gli 
arabi a rafforzare la loro unita - riflet-
te Weizman - evidentemente qual-
cosa li preoccupa». E quel qualcosa 
si chiama «disimpegno» israeliano 
dal negoziato di pace. Sta a Neta
nyahu dimostrare il contrario, ma 
«Bibi» al momento e impegnato nel 
mettere insieme una solidacoalizio-
ne govemativa, cercando di destreg-

giarsi tra gli «appetiti» mimsteriali dei 
religiosi e le non meno woraci» n-
chieste dei Russi di Nathan Sharan
sky. Nel frattempo, il rischio di una 
grave ensi diplomatica con il mondo 
arabo riempie le prime pagine di tut-
ti i maggiori quotidian! d'lsraete: 
«Preoccupazione in Israele di un 
"fronte del nfiuto" arabo contro il go
verno Netanyahu", titola lo Yediot 
Ahronol. Haarelz rifensce: «1 din-
genti di Egitto, Siria e Arabia Sau-
dila: un regresso nella politica di 
pace provochera tensione e vio-
lenza», Analogo i! titolo del Maariu. 
«Gli arabi- pace, o pencolo di guer
ra. Netanyahu: prima costituiremo 
un governo, poi reagiremo», II pri
mo banco di prova del nuovo pre
mier sara il ridispiegamento dell'e-
sercito israeliano fuori da Hebron, 
come previsto dagli accordi di 
Oslo: una prospettiva abornta dai 
falchi del Likud e dai coloni oltran-
zisti. Qualsiasi ritardo nel ridispie
gamento finira per indebolire ulte-
riormente la leadership di Arafat. 
Una conferma viene da Gaza- au-
lorevoli esponenti del Consigho 
dell'Autonomia, tra i quail Haider 
Abdel Shafi e Hanan Ashrawi, 
hanno reso pubblico un documen-
to-appello rivolto ai leaders arabi 
che saranno presenti al vertice del 
Cairo, «Fermate I'apertura verso 
Israele linche questi non abbia ri-
conosciuto il diritto dei palestinesi 
all'autodeterminazione». 

Intervista all'ambasciatore Alfredo Matacotta Cordefla 
che ha condotto la trattativa per fissare le elezioni 

«Dal voto di Mostar 
la Bosnia fubora» 
Tra venti giorni a Mostar si terranno le prime elezioni in Bo
snia, dopo quasi quattro anni di guerra. Una comunita fer-
reamente divisa tra croati e musulmani eleggera il sindaco 
delta citlA riunificata. «Non ci illudiamo che siano delle ele
zioni perfette - dice all'Unita l'ambasciatore Alfredo Mata
cotta Cordelia, a capo delle delegazione Ue nel negozia
to che ha portato al voto del 30 giugno -. Ma saranno un 
primo passo per la democratizzazione del paese». 

FABIO LUPPINO 
• ROMA II vertice di Firenze sulla 
Bosnia di giovedi e venerdi prossimi 
contera alcuni frutti sulla strada se-
gnata da Dayton, ma sara 1'occasio-
ne per usare la matita rossa su molte 
questioni. La comunita internazio-
nale si e data un anno di tempo per 
restituire la Bosnia pienamnete nelle 
mam dei bosniaci, dopo quasi quat
tro anni di guerra, Strada facendo 
questo tempo sembra troppo breve, 
soprattutto per consentire lo svolgi-
mento delle elezioni politiche La di-
plomazia europea, per dare un se-
gnale forte, ha con ostinazione ne
goziato tra croati e musulmani per 
far tenere le elezioni a Mostar, dopo 
un primo rinvio «Unscommessache 
non potevamo perdere», dice l'am
basciatore Alfredo Matacotta Cor
delia che, insieme aH'amministrato-
re Ue della citta bosniaca, ha con
dotto la trattativa. II30 giugno si vote-
ra per dare un solo sindaco ad una 
comunita che resta ancora total-
mente divisa con croati e musulmani 
che non hanno mai raffreddato i'o-
dio reciproco, combattuttisi per anni 
da casa acasa fino a ridurre il tessuto 
urbano di Mostar ad una larva archi-
tettonica. 

Come si e arrivati all'accordo per 
Mostar? 

La preparazione delle elezioni da 
ambo le parti e andata abbastanza 
bene fino a quando, il 17 maggio, i 
bosniaci hanno posto la questione 
del voto dei profughi. Non farli vota-
re per Sarajevo sarebbe stato un ulte-
riore sanzionamento, sotto altra for
ma, della pulizia etnica, un argo-
mento con qualche fondamento. 1 
bosniaci hanno prima proposto un 
voto per posta a cui ci siamo opposti 
perche e difficile garantime la serie-
ta. Si e arrivati al termine del nego
ziato concedendo II voto ai profughi 
in un solo seggio allestito nei vari 
paesi di residenza (Svezia, Norvegia 
e Germania, ndr). Owiamente sara 
decisivo che a Mostar ci sia il 30 
giugno una situazione di estrema 
sicurezza. Si spera di ottenere dal-
I'ifor, in quei giorni, un dispiega-
mento in forze nella zona. 

Avete iniziato questo trattativa a 
ridosso della scadenza elettorale 
fissata a Dayton, il 31 maggio. 
Perche fino all'ultJmo non avete 
affnmtato questi probiemi evitan-
do cosi il rinvio e una prima scon-
fessione degli accordi americani? 

La trattativa e iniziata quando e stato 
chiaro che i bosniaci non avrebbero 

Cariche della polizia contro militanti dei diritti civili 

Pugno duro in Turchia 
Cinquecento arresti 
• ISTANBUL Un'ondatadi arresti 
(quasi 500, secondo fonti non go-
vemalive), grande mobilitazlone 
della polizia, scontro in piazza. 
Un'ondata repressiva si e abbattula 
nelle ultlme ore in Turchia. La crisi 
politica del paese (con le dimissio-
ni del primo ministro Yilmaz e 1'in-
carico al leader islamista Erbakan) 
combinatacon rappunlamento in-
temazionale della conferenzo del-
I'Onu suH'urbanizzazione, Habitat 
II sembra spingere le forze di sicu
rezza turcho verso una repressione 
pit) dura. Vlttime designate i rap-
presentanti politicl delle minoran-
ze curde e gli altivisti dei diritti uma-
ni Dopo rintervento - duro - della 
polizia una settimana fa, all'apertu-
ra della conlerenza di Istanbul, I'al-
tro ieri le forze di sicurezza hanno 
arreslato Ercan Kanar, presidente 
dell'ufficio di Istanbul dell'Organiz-
zazlone per i diritti umani, Con lui 

sono finiti nel carcere di Bayrampa-
sa altri esponenti dell'organizzazio-
ne, oltre al presidente dell'ufficio di 
Istanbul dell'Organizzazione degli 
Awocali Modemi Anche 25 mem-
bri dell'Unione delle donne lavora-
tnci, un'organizzazione non gover-
nativa, sono stati arreslati e tratte-
nuti nel quartier generate della poli
zia. 

Sabato, a Istanbul si e avuto un 
momento drammatico quando la 
polizia ha caricato un corteo di la-
voratori comvolgendo negli scontn 
anche alcuni delegati alia confe-
renza dell'Onu E accadulo nel 
quartiere plO elegante della citta, il 
Galatasary, dove da mesi, ogni sa
bato mattina si danno appunla-
mento le madri e le niogli di 400 
"desaparecidos", persone scom-
parse nel nulla dopo I'airesto da 
parte della polizia dal 1989 ad oggi 
L'altra mattina la manileslazione 

delle donne ha coinciso con un 
corteo del sindacalo dei lavoraton 
pubblici. II corteo non era autoriz-
zato. La polizia ha messo il quartie
re in stato d'assedio fin dalle prime 
ore del mattino. Cenlinaia e cent'-
naia di poliziotti in divisa blu e ca-
sco hanno presidiato la zona 
Quando il corteo e arrivato nella 
piazza sono partite le cariche. Con 
lunghi bastoni di legno, la polizia 
ha disperso i dimoslranti, ferman-
done 1 500. Tra questi, molti parte-
cipanli alia conferenza. Un delega
te ufflciale svedese, che aveva dife-
so un dimostrante, e stato dura-
mente picchialo Dopo alcune ore 
e una protesta al Forum delle Orga-
nizzazioni non governative, molti 
del femiati sono stati nlasciati Solo 
una cinquantina di persone sono 
state arrestate. 

Ieri inline, le voci di circa 500 ar
resti in tuttoil Paese. ORB 

Gli ecologisti non fermano la nave 

Greenpeace manda fax 
al presidente cinese 
«Trattate sui test atomici» 
• MONG KONG Gli attivisti di 
Greenpeace in viaggio verso Shan
ghai hanno sollecitato trattative 
con i dirigenti cinesi sulla sospen-
sione dei test nucleari In una lette-
ra indinzzata al presidente Jiang 
Zemin, gli ecologisti hanno richie-
sto mcontn ad alto livello, da tenere 
a Shanghai, per discutere «gli argo-
menti del disarmo nucleare e della 
fine immediata dei test*. 

Xavier Pastor, coordinatore del 
viaggio di Greenpeace in Cina, ha 
precisato che nella missiva (spedi-
ta \na fax in Cina) si sottolinea fra 
1 altro come «la necessity della visi-
ta a Shanghai sia stata confermata 
dall'espennienlo condotto sabato 
e dall'annuncio che Pechino effet-
tuera un'altra esplosione prima di 
aderirc entro settembre alia mora-
toria». 

I dirigenti di Greenpeace hanno 
respinto la richiesta del ministero 

ripreso a lavorare nella commissio-
ne elettorale. Anche perche nei gior
ni precedenti i bosniaci non avevano 
posto il problema del voto all'estero. 

A venlr meno e stato I'impegno 
della comunita internazionale sul 
rientro dei profughi. Un meno 
passo falso della comunita inter
nazionale, non crede? 

Non bisogna legare i probiemi uno 
all'altro altrimenti si blocca tutto. Lo
ro dicono non facciamo le elezioni 

Presidenziali 
In Russia 
Eltsln In testa 
nel sondaggl 

It presidente russo Boris Ettsin e 
ancora in testa nei sondaggi circa di 
died punti sul suo awersario 
comunlsta Chennady Ziuganov ad 
una settimana dalle elezioni 
presidenziali russe. Ma II leader del 
Cremlino non ha certo ia vittoria in 
tasca: quasi sicuramentesara 
costretto ad andare al secondo 
tumo. Secondogli ulHrni sondaggi 
resi pubblici daHa rete tdevishia Ntv 
il presaidente Eltsin dovrebbe 
sputitaria alsecondo match con 15 
purrti di distacco dal suo awersario 
comunisb. Pert'lstituto Vtslom, 
Eltsin sarebbe in testa al primo tumo 
con 1137% contrail 26'/.. II riformista 
Yaviinski e II moderato Lebed 
sarebbero al terzo posto con il 7% 
ciascuno.L'ex presidente sovietko 
Goibaciov dovrebbe sbappaie 
invecesoloI'l'/ideiconsensi.AI 
secondo tumo,invece, Eltsin 
dovrebbe battete Ziuganov con il 
52*/. dei von". Ieri il presidente nisso 
havoluto dar prova di ottimismo, 
facendo sapere di essere convinto di 
vincere al primo tumo e di non aver 
predisposto piani per preparare un 
eventuale secondo tumo. 

se non tornano i profughi; noi abbia-
mo detto, intanto troviamo il modo 
di fare le elezioni Cosi si va avanti 
per la strada giusta in Bosnia. 

Ambasdatore, ha fatto rrferimen-
to alia sicurezza. Al di la ded'au-
spicio, che ci sia il libera esercizio 
dopo sei anni di un fondamentaie 
diritto politico si sente di garantir-
lo sin da ora? 

Non ci illudiamo che siano delle ele
zioni perfette come lo furono, per di
re, le prime elezioni italiane dopo la 
guerra Perd e un primo approccio 
per la democratizzazione della Bo
snia Erzegovina. 

Ma solo pochi mesi fa I'ex ammini-
stratore Ue di Mostar, Hans Ko-
schnick fu aggredito pericolosa-
mente dai croati. Cosa e cambiato 
daallora? 

Koschntck aveva stabilito una riparti-
zione di Mostar che non piaceva ai 
croati. II18 febbraio a Roma lu detto 
alle parti di accordarsi tra loro sul ca
sus belli che era la delimitazione del 
distretto centrale comune tra croati e 
musulmani. L'accordo e'e stato e da 
li e stata spianata la strada alle ele
zioni. 

Questo successo nell'aver comun
que tenuto sullo svolgimento del
le elezioni e, in parte, una risposta 
alle critkhe del mediatore ameri-
cano Richard Holbrooke sull'inef-
ficenza europea in Bosnia? 

Faccio una premessa che spiega 
molte cose. Su un piano militate e fa
cile ottenere risultati, se si vuole. Su 
un piano civile e molto piu difficile, E 
facile dispiegare un esercito. Non lo 
e altrettanto mettersu un'organizza
zione civile, come sta facendo i'Osce 
per le elezioni nel paese Non esiste 
un corpo civile che pud esseie mobi-
litatocon unatelefonata. 

Ci sono delle forze politiche a Mo
star capad di consentire una trasl-
zione dolce alia democrazia? 

Abbiamo una popolazione da sem-
pre abituata al partito unico. Prima 
con Tito, ora con due partiti, I'Sda e 
I'Hdz, che catalizzano i voti delle 
due etnie contrapposte. Ci6 premes-
so, ci sono delle cose confortanti. Si 
presenters a queste elezioni una 
coalizione di cinque partiti croati e 
musulmani. Ma saranno in campo 
anche personaggi che in passato 
avevano molto seguito in citta. 

Dopo il voto che succedera? L'Ue 
lascera Mostar definravamente? 

Dopo il voto, se tutto va bene, ci sara 
il sindaco di Mostar unificata. L'am-
ministratore Ue avra un compito 
molto piu ridotto. La presenza euro-
pea diminuera Ma i tempi saranno 
scanditi dal successo delle elezioni. 

Qual e la posta in gioco a Mostar? 
il successo del voto in questa citta 
potrebbe spianare la strada alle ele
zioni politiche in Bosnia. Bisogna ve-
dere se la data del 30 giugno verra n-
spettata. 

Perche lascia spazio all'ipotesi dl 
un ulteriore sabotaggio? 

Perche niente e mai sicuro in Jugo
slavia. 

Dal 1989. il |)rnno Isliluto privato di 
preyara/ione universitanii ;i dislanz.a 

LAUREA IN SCIENZE 
POLITICHE O EQUIP. 

IMH Cl67-341143j 

degli Esteri cinese di rinunciare alia 
loro protesta. Da parte loro, le auto-
rita di Pechino hanno nfiutalo agli 
ecologisti il permesso di entrare nel 
porto di Shanghai e li hanno accu-
sati di ingerenza negli affari interni 
cinesi. A bordo della MV Greenpea
ce, il veliero che partecipo anche 
all'operazione di Mururoa, ci sono 
32 persone di 12 paesi L'amvo a 
Shanghai e previsto per mercoledi. 
"Spenamo -ha detto il comandante 
della nave Ulf Bngander- che quan
do arriveremo sulle coste cinesi ci 
accolgano in modo cordiale». L'ap-
pello e stato anche inviato via fax 
dalla nave alia commissione cinese 
di Stato per la scienza e la tecnolo-
gia. La nave di Greenpeace e parti
ta venerdi da Manila. Gli ecologisti 
hanno detto che non intendono 
giungere alio «scontro» con le auto-
rita cinesi, ma awiare un dialogo 
con Pechino. 

Jazz 
Celebri film French kiss Ella Fitzgerald 

Grandi musicisti Si giorni a Pechino Bill Evans 

Le rela?ioni pericolose Art Blakey 

Bird Charlie Parker 

lorth song trilogy Count Basie & Joe Williams 

Billie Holiday / Anita O'Day 

Les tricheurs Stan Getz / Coleman Hawkins 

Dizzy Gillespie 

Fallen angels Chet Baker / Charlie Parker / Benny Carter 

'Round midnight, A mezzanotte circa Bobby McFerrin 

Dexter Gordon 

I vampin del sesso Art Blakey 

Ascensore per il patibolo Miles Davis 
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• LONDRA II vertice tra i partiti nor-
dirlandesi per disculere il corso di 
una pace negoziata inizia oggi a Bel
fast con grandi speranze, ma anche 
col rischio di una falsa partenza se il 
Sinn Fein, I'ala polilica dell'lra, Irove-
ra la porta chiusa. Nonostante il 
mandato ricevutodaU'elettoratoche 
gli ha dato il 15,5% di voti nello scruti-
nio di due settimane, il Sinn Fein non 
verra ammesso ai colloqui se prima 
I'lra non ripristina la tregua interrotta 
lo scorso febbraio con la bomba al 
Canary Warfdi Londra. 

L'appcllodi Reynolds 
leri, dopo un incontro tra Gerry 

Adams, il presidente del Sinn Fein, e 
I'ex primo ministro irlandese Albert 
Reynolds, quest'ultimo ha detto che 
Adams chiedera all'lra di ripristinare 
la tregua, anche se in extremis. Rey
nolds ha praticarnente creato, insie-
me ad Adams e a John Hume, lea
der dell'altro partito nazlonalista 
nordirlandese Sdlp (Social demo
cratic and labour parry) il quadro 
del processo di pace iniziato due an-
ni fa e continua a lavorare dietro le 
quinte. Ha detto: «Sonoconvintoche 
I'lra ripristinera la tregua, anche se e 
molto difficile che la decisione possa 
awenire nelle prossime ore.Tutti de-
vono fare dei compromessi. La fles-
siblllta non e un segno di debolez-
za». Hume, tra le righe, si riferisce an
che al governo Major. L'Ira teme che 
una nuova tregua possa essere visla 
come un gesto di resa. Si oppone a 
questa interpretazione poiche ritie-
ne, secondo il gergo di guerra che 
usa nel conteslo dell'esercito clan-
destino che rappresenta, di non es
sere slata sconfitta dal nemico. 

GHerrorldl Major 
II govemo inglese dal canto suo, 

accusato sia da Dublino che da Wa
shington di aver giocato male le sue 
carte lasciando aspeltare dlciotto 
mesi dopo la prima tregua dell'lra 
prima di met(ersi a lavbfare concre-
tam,ente suH'impjiir)|p,de^processo 
di pace, teme di esserevisto come 
indebolito o costretto ad agire sotto 
le minacce di nuove bornbe dell'lra. 
Martin McGuinness, uno dei leader 
del Sinn Fein che oggi si presenters, 
anche se la porta dovesse non aprir-
si, ha detto: «ll govemo inglese ha 
buttato via un'opportunita dopo la 
prima tregua dell'lra e adesso do-
vrebbe prendere delle decisioni per 
ristabilire la fiducia nelle sue inlen-
zioni. Non e il Sinn Fein che deve 
chledere all'lra di ripristinare la tre
gua, e John Majors. McGuinness in 
questo modo ha anche voluto indi
cate, un'altra volta, che nonostante 
le voci che regolarmente lo identifi-
cano come membro dell'lra, o uno 
del suoi dirigenti, rimane determina-
to a presentarsi completamente di-
stanziato dall'organlzzazione clan
destine. 

Tutte queste mosse, sia quelle del
l'lra che quelle del govemo inglese, 
devono essere ritenute in gran parte 
una pura operazione di facciata poi
che di fatto le due parti hanno man-
tenuto contatti plu o meno diretti tra 
dl loro da almeno quattro anni a 
questa parte. Le pressioni sull'lra af-
Flnche ristabilisca la tregua sono ve-

Soldatiinglesl in unquartlerecattolicoaBelfast, sotto John Major,JohnHumeelanPaisley SergioFerrans 

Al via i negoziati per PUlster 
Porta chiusa al Sinn Fein se I'lra non cede 
Ancora in dubbio la partecipazione del Sinn Fein al vertice 
sul processo di pace nordirlandese. Oggi i delegati del par
tito si presenteranno all'appuntamento, prowisti del man
dato deirelettorato, ma rischiano di non essere ammessi se 
prima I'lra non ristabilira la tregua. McGuinness a Major: 
«Tocca a te chiedere la tregua all'Ira». Gli unionist* protesta-
no per la scelta dell'americano Mitchell come presidente 
del comitate) di pace. 

ALFIO BEPJNAMI 
nute anche dai govemi di Dublino e 
di Washington. Dick Spring, ministro 
degli Esteri irlandese, ha detto: "So
no convinto che la nuova tregua ver
ra dichiarata all'ultimo minuto e che 
permettera al Sinn Fein di essere am
messo ai colloqui*. Spring, nelle ulti-
me settimane ha fatto di tutto per 
convincere Londra a cedere un po' 
di terreno su quello che inizialmente 
era sembrato un altro ostacolo insor-
montabile: la questione relativa alia 
resa delle armi, anche di una picco-
lissima quantity, in chiave simbolica, 
prima dell'inizio dei lavori del Veni
ce. Questa richiesta su cui Ma|or ha 
molto insistito ha anche intorbidito i 
rapporti tra Dublino e Londra 

II govemo inglese ha ora aderito a 
un'agendache permette di discutere 
la modalita della resa delle armi nel 
quadro del progresso dei colloqui di 
pace. Queste concession^ mglesi 
trovano tuttavia in complete disac-

cordo i due principal! partiti unioni
st] che devono sedere al tavolo. Sia 
1'Ulster unionist party (Uup) che il 
Democratic unionist party (Dup) re-
stano deterrninati a metteie la resa 
delle armi dell'lra al primo punto 
dell'agenda, altrimenti minacciano 
di allontanarsi dal tavolo. Gia i'Uup 
ha protestato con Londra per aver 
acconsentito, sotto le pressioni di 
Dublino e Washington, ad avere co
me presidente del vertice il senatore 
americano George Mitchell, autore 
del rapporto sottoposto al govemo 
inglese lo scorso dicembre e inizial
mente assai male accolto da Major. 

Protestanti contra Mitchell 
Secondo il leader del Dup, il reve-

rendo Ian Paisley. «Mitchell ha un ba-
gaglio troppo pieno di irish-america-
nisnv, vale a dire che non ci si pud fi-
dare di lui perche e probabilmente 
filorepubblicano o filocattolico. Da

vid Trimble, il leader dell'Uup, dal 
canto suo ha chiesto di vedere Mi
tchell ancora prima dell'inizio del 
vertice per fargli un piccolo esame 
delle sue intenzioni. Mitchell s'aspet-
tava tutto questo e si e limitato ad 
esprimere la speranza che il vertice 
possa essere awiato come previsto 
possibilmente col Sinn Fein, perche 
altrimenti nessuna soluzione potra 
emergere. 

L'agenda degli incontri mira a tro-
vare un consenso tra i partiti per una 
soluzione a lungo termine del con-
flitto che ha insanguinato I'Irlanda 
del Nord per 25 anni su uno sfondo 
coloniale di setle secoli. II consenso 
dovrebbe essere basato su un mutuo 
riconoscimento e rispetto delle di
verse "culture e tradizioni" che esi-
stono nelle sei contee dell'Ulster, sia 
di tipo religioso che politico. Qual-
siasi consenso che dovesse emerge
re tra i partiti perun nuovoordineco-
stituzionale dovrebbe incontrare an
che quello di Londra e Dublino. Per 
qualsiasi modifica all'ordinecostitu-
zionale sarebbe necessario un voto 
favorevole del parlamento di We
stminster e forse anche di quello di 
Dublino poiche lacostituzione irlan
dese proclama ancora un diritto sul-
I'Ulster Dovrebbe poi esserci un re
ferendum nel Nord. Forse uno an
che nel Sud dell 'Manila. Dettagli che 
pero rimangono tutti da decidere 
perche prima, appunto, ci vuole un 
accordo tra i partiti. 

Abusl sessuali 
su 300 bambini 
negll aslll inglesi 
Circa 300 bambini sono rimasti vittime di molestie 
eviolenze da parte degli operatori degli asttidi 
Cheshire, nell'InghiKeira central*, lo ha rivehto H 
domenicale "Independent on Sunday»gettando 
nuova luce su uno scandalo finora soHbcato dalla 
decisione della magistratura di non pubMfcizzart 
gli sviluppl dell'inchiesta in corso dalfebbralo 
1994. II giomale ha rtferito che i genitori dl 40 del 
bambini hanno solledtato il primo ministro John 
Major ad allargare le indagini e rendere noH i nomi 
delle scuole e del testJmoni colnvolb' nel caso. 
Secondo "Independent on Sunday-, sei uomini 
addetti agli asili della zona sono stati condaimati a 
pene detentive fino a dieci anni con I'accusa di 
molestie sessuali, comportamento indecente e 
aggression* nei confronti dei bambini. Ami nove 

procedimenti sono pendenb' e gli inquirenti hanno allaroato le 
indagini alia vicina contea di Mesevside, dove di recente sono 
stati condannati due assistenti. Uno scandalo del genera era gia 
scoppiato nell'area di Ctwyd, con la condanna di sette persone 
negll uttimi quattro anni. Un altro domenicale, «The Sunday 
Telegraph", ha intanto anticipate che ilministerodtU'lntemo 
intende propone una serie di misure restritUve da applkare a 
chi sia stato riconosciuto colpevole di reati a sfondo sessuale e 
abbia gia scontato la pena. Si va dagli arrest' domiciliari per un 
anno all'obbligo di infoimare le autorita di qualsiasi 
spostamento al divieto di awicinarsi a scuole e drcoli giovanlli. 
Le misure fanno parte di un pacchetto piii ampiodi initiative che 
dovrebbe ro garantire una maggiore sorvegllanza davantJ e 
all'intemo di scuole e asili, per prevenire abusl eviolenze a 
danno dei bambini, un f enomeno in costante aunwnto in tutto il 
Regno Unito. 

IB-jZl^-i > •'. Da John Hume al reverendo Ian Paisley tutti i partiti che peseranno nei colloqui 

Falchi e colombe al tavolo della pace 

Dalle bombe 
alia tregua 
del 1994 
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• Una chance stonca per porre fi
ne ad un conditio nell'Ulster che in 
25 anni (dal 1969al 1994) ha provo
cate 3,173 morti e piCi di 36.500 feriti. 
Tie anni di consultazioni bilaterali, 
in un susseguirsi di rotture e ricucitu-
re, di dichiarazioni concilianti e 
azioni di foiza, di speranza e pessi-
mismo, di lunghe tregue (17 mesi e 
durata quella decretata dall'lra) e 
sanguinose riprese dell'escalation 
terrorista con azioni condotte nel 
cuore della capitate britannica: e il 
movimentato scenario che fa da 
sfondo ai negoziati multilateral! per 
I'Irlanda del Nord che si apriranno 
oggi a Belfast sotto I'egida del primo 
ministro britannico John Major e il 
suo omologo irlandese John Bruton. 

Quelli di Belfast, non sono i primi 
colloqui multilateral! che hanno 
contrassegnato la sofferta storia del
l'Ulster: un tentativo in questa dire-
zione si ebbe tra 1'aprile del 1991 e il 
novembre del 1992 ma si concluse 
con un nulla di fatto. Allora, perd„i 
negoziati si stagliarono in una situa-
zione ancora segnata dalla violenza 
dell'lra e delle milizie protestanti, da 
azioni militari che si susseguivano 
da ambo le parti senza soluzione di 
continuita, con una esclusione netta 
dal tavolo delle trattative del Sinn 
Fein, braccio politico dell'irredenti-
smo cattolico nell'Ulster. Negli ultimi 
tempi, invece, prima attraverso ne
goziati segreti e successivamente al
ia «luce del sole», il Sinn Fein e dive-
nuto interlocutore decisivo per il go
vemo di Londra. Un primo risultato 
di questo nuovo clima di dialogo e 
stata la tregua unilaterale decretata 
dall'lra un cessate-il-fuoco rotto lo 
scorso febbraio, con la serie di atten-
tati che hanno insanguinato Londra: 
tre morti e 110 feriti. E tuttavia, anche 
in questo arco di tempo, I'lra non ha 
ripreso la sua attivita milirare nell'Ul
ster, 

Alia base dei colloqui di Belfast vi 
sara la piattafotma messa a punto 
nel 1995 da Londra e Dubliho e di-
scussa in diversi momenti e in sepa
rate sedi con tutti i protagonisti del 
conflitto in Ulster. L'ipotesi di accor
do si fonda sul riconoscimento del 
diritto all'«autodeterminazione» per 
I'Irlanda del Nord: la quale restera in 
seno al Regno Unito sino a quando 
la maggioranza della popolazione 
nordirlandese sara di questo awiso, 
in caso contrario entrera a far parte 
dell'Eire. Londra e Dublino si impe-
gnano a emendamenti costituziona-
li che traducano nei rispettivi ordina-
menti questo principio di autodeter-
minazione. 

La proposta anglo-irlandese pre-
vede inoltre per 1'Ulster un sistema di 
govemi locali che garantiscano i di-
ritti politici delle due comunita e raf-
foizino la cooperazione tra Nord e 
Sud dell'Irlanda, attraverso la crea-
zione di organismi di cooperazione 
congiunti sull'agricoltura, I'industria, 
I'educazione. L'accordo finale dei 
negoziati sara sottoposto ai Paria-
menti di Londra e Dublino e sottopo
sto a due distinti referendum in Irian-
da e nell'Ulster. A presiedere i nego
ziati sara George Mitchell, ex senato
re Usa, inviato di Clinton. 

m LONDRA. I negoziati che si 
aprono oggi riuniranno, attorno ai 
govemi di Londra e Dublino, i parti
ti rappresentanti la maggioranza 
protestante dell'Ulster (che difen-
dono il mantenimento dell'Ulster 
nel Regno Unito) e la forte mino-
ranza cattolica che sostiene I'unifi-
cazione all'Irlanda. Eccoli di segui-
to, con 1'eccezione dello Sinn Fein 
per ora escluso, i principal! attori 
pollticidelnegoziato. 

Govemi britannico t Iriandese 
Presenteranno una piattaforma 
comune suirautodeterminazione 
del'Ulsler. Secondo cui la regione 
dovra rimanere britannica finche 
la maggioranza della popolazione 
lo vorra, mentre potra essere inte
grate all'Irlanda unificata se sara 
questa la sua volonta. La linea 
scelta dai due govemi in tutta la 
fase segreta che ha sbloccato la 
situazlone ormai molti mesi or so
no, con la tragica parentesi di al-
cuni gravi atlentati a Londra negli 
scorsi mesi, e stata quella di un 
comune terreno per fronteggiare 
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le opposizioni. I due paesi M sono 
impegnati a tradurre questo prin
cipio nei rispettivi asselti costitu-
zionali. La piattaforma prevede 
per 1'Ulster un siste
ma di governo locale 
dotato di aulonomia, 
di organismi comuni 
lilanda-Ulster in set-
tori di interesse co
mune ( i cosiddetti 
organismi transfron-
talieri). La piattafor
ma prevede che l'ac
cordo finale dovra 
poi essere sottoposto 
all'approvazione fina
le dei parlamenti di 
Dublino e Londra e 
ad un referendum si-
multaneo in Irlanda e 
Ulster. 

Partito Unionists dell'Ulster Al 
le eleziom di maggio ha raccollo il 
24,17'*, dei voti. E il partito della 
comunita protestante. Partigiano 

di una linea di unita indissoluble 
tra le Sei Contee e il Regno Unito, 
non nfiuta per principio un rap
porto di collaborazione con Du

blino, ma ridotto al-
I'essenziale. II suo lea
der, David Trimble 6 
piuttoslo favorevole 
ad una integrazione 
dell'Ulster al Regno 
Unito, in altri termini, 
al mantenimento del
la situazione attuale. 
Ma il Partito unionista 
dell'Ulster non rifiuta 
per principio 1'idea di 
una «Dichiarazione 
dei diritti", capace di 
garantire i diritti politi-
ci della minoranza 
cattolica. 

Partito sodaldemo-
cratico dei lavoratori Rappresenta 
il 21,37% Cattolico e tra i protago
nisti principal! del processo di pa
ce, avendo giocato un ruolo inter-

medio tra Dublino, Washington, il 
Sinn Fein e Londra. Contrario alia 
violenza, il partito socialdemocra-
tico sostiene il pnncipo di «un'lr-
landa unificata ma su base con-
sensuale*. Per il leader John Hu
me cio che deve essere riunito e il 
popolo irlandese e poi il suo terri-
torio. II Partito socialdemociatico 
dei lavoratori annette grande im-
portanza alle istituzioni «transfron-
taliere». La forza politica di John 
Hume ab origine si e sempre ca-
ratterizzata per una stretta con-
certazione con Dublino. Tant'e, 
che lo stesso leader ha sempre 
detto che il suo partito si oppona 
ad un accordo cne arrivera a pre-
vedere delle istituzioni interne al-
1'Ulster senza che questo non sia 
passato prima per una dimensio-
ne che garantisca I'integrazione a 
Dublino. Da questo partito si al-
tende molto nei negoziati che si 
aprono oggi per I'atteggiamento 
sempre aperto al dialogo sin qui 
dimostrato in tutte le fasi interme-
die. La possibility che intorno al 

tavolo amvi a sedersi anche lo 
Sinn Fein raflorzera ultenormente 
il ruolo di ago moderalo del so-
cialdemocratici di John Hume. 

Partito democratico unionista 
Rappresenta il 18,80% II suo lea
der e il reverendo 
fondamentalista pro
testante Ian Paisley, 
indefesso difensore 
da trenta anni del le-
game dell'Ulster al 
Regno Unito II parti
to rifiuta la men che 
minina interfernza di 
Dublino e qualsiasi 
organismo transfron 
taliero Nord-Sud, so 
stiene la concessione 
di una forte aulono 
mia all'Ulster, con il 
rigido rispetto della 
legge maggiontana 
(il che vuol dire che 
ogni decisione vedrebbe la vitto-
ria polilita protestante) paisley 
non avrebbt' voluto la presenza 
di Dublino al negoziato Da sem

pre rifiuta incontri con «gli assas-
smi dell'Ira-Sinn Fein». Saramolto 
importante capire come Londra 
sapra agire per intenenre alcune 
delle posiziom pill oltranziste del 
reverendo londamentalista a cui, 

del resto, non sfugge, 
I'importanza decisva 
che hanno i negoziati 
che oggi avranno il 
loro storico prologo 
introduttivo. 

Partito democratico 
dell'Ulster e Partito 
progresslsta unioni
sta. Rispettivamente 
rappresentano il 
2,22* e il 3,47%. En-
trambi partiti prote
stanti costituiscono la 
rappresentanza politi
ca dell'unionismo ar-
malo. Londra e Dubli
no hanno voluto a 

tutti i cosli che fossero present! 
alia trattativa, al punto da dar vita 
ad uno scrutino tortuoso per assi-
curare questa presenza, il che ov-

viamente ha suscitato immanca-
bili polemiche post voto. I due 
partiti sono contrari aH'unificazio-
ne dell'Ulster all'Irlanda. La loro 
rigidita negoziale e solo apparen-
te, minore certamente di quella 
che sapra esprimere il partito di 
Paisley. I democratic! dell'Ulster e 
i progressisti accettano il dialogo 
con Dublino, la Dichiarazione dei 
diritti per i cattolici, e non hanno 
alcun problema a collaborare 
con II Sinn Fein, cui si sentono 
sociologicamente piu affini di 
quanto lo siano ai grandi partiti 
unionist!. 

Coaliiione delle donne dell'Ir
landa del nord. Rappresentano 
I'1,0356. Invitate a sorpresa ai col
loqui, la «Coalizione delle donne» 
e composta da cattoliche e prote
stanti e non ha, per la veriti, una 
dettagliata piattafonna, ma vuol 
portare ai negoziati la voce di 
questa storica corrente delle don
ne pacifiste che, dagli anni set-
tanta, si sono sempre schierate 
contra la violenza. 
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Detenutoafferma: 
«Ful lo 
auccldere 
JFK 

lames Files, un detenuto die sta 
scorrtando 50 anni di carcere a 
Chicago per I'omkidlo di un 
palbtotto, ha affermato di aver 
ucciso John Kennedy insteme ad un 
killer delta mafia, Charles Chuck 
NkoletU UniolodiUeHarvey 
Oswald • sosnene nella confesslone • 
era quelle di confondere le acque e 
comJHkare le indaginl sull'assassinio 
delpresldente L'Fbicomunquenon 
credeaFHes che sosHene dice di 
essere stato I'autista Nicoletti e che 
quest!, il 22 novembre 1963 a Dallas, 
gll chlese se se la senUva di sparare a 
Kennedy net caso IUI non avesse 
colpHo la testa del preshtente 
NeH'atttntato, seeondo Files, fu 
coinvotM «n altro mafloso, John 
Rosselli Nicoietti era uomo del boss 
SamCiancana.cheasuavolUfaceva 
prohabilmenteriferinwntoad 
Anthony Big Tuna Accardo. NicolettJ, 
RosseMeGiancana sono stati ucdsl 
fraH975edlll977,mentreAccardo 
e morto per cause natural). Per 
uccidere JFK Files dkhiara dl essersl 
plazzatodietrounastaccionataeche 
Nicoietti aveva preso posizione net 
Dal-Tex buHding. Files ricorda di aver 
sparatoaJFKdopo aver visto die era 
stato colptto al corpo. II suo proiettJIe 
sarebbe penctrato poco sopra II 
sopracclgjio destw di Kennedy ed 
uscito dalla parte posteriore della 
testa. 

Una immaglnedellaguerra del Vietnam 

Ex spie fanno causa agli Usa 
La Cia depenno gli 007 vietnamiti catturati 
Duecento spie amencane in Vietnam hanno fatto causa al 
governo degli Stati Uniti per averli cancellati dalle loro liste 
degli agenti, abbandonandoli alia loro sorte Di alcuni - so-
no tutti vietnamiti - la Cia disse alle famiglie che erano mor 
ti pur sapendo che erano invece pngionien Molti de£>h ex 
inliltrati^vbno ora in Anlenca e chiedono duemila dollan 
per ogni anno di serwzio e vogliono che il governo si impe 
gni per recuperare altn mfiltrati che sono ancora la 

NANNI RICCOBONO 
• NEW YORK Perche II avessero 
dlchiaratl morti nonsisij Iflocu 
menti del servizl segreti amencam 
che li nguardavano erano marcati 
•top secretn e sepolu nell obho Ma 
ora sono stati declassihcati dal se 
greto e I diiecentovietnamiti che il 
governo americano us6 come 
spie nel Vietnam del Nord negli 
annl Sessanta reclamano soldi E 
nconoscenza 

Non vogliono granche Duemi 
la dollan senza interesse perogni 
anno che sono stati pngionien E 
vogliono che il governo inlervenga 
per liberare quelli che sono anco 
ra li 88 persone mgaggiate dalla 
Cia mandate a compiere missioni 
segreleepoicancellate senzaap 
pello dalle liste dei collaborator! 

Non solo gli amencam tolsero i 
loro noml dalle liste degli agenti 
ma di alcuni di loro dissero alle fa 
miglie che erano mora in missio 

ne Dei tredici dlchiaratl morti al 
meno dieci sono vivi e vegeti e vi 
vono negli Stati Uniti Nei docu 
menti appare invece evidente che 
gli amencani sapevano benissimo 
che le spie erano vive uno dei (o 
gli marcati topsecreti nporta 1 an 
nuncio dato da radio Hanoi della 
cattura del membn di una squa 
dra assegnata alia missione Scor 
pion II governo disse invece alle 
lamiglie che erano morti e le n 
compenso con quattromila dol 
Ian 

Non volevano ncordarsi di noi 
perche rappresenlavamo il fall! 
mento degli Stati Uniti in Vietnam 

dice Dang Cong Tnnh che era il 
vice capo della missione ed ora ha 
52annieviveaRosemead in Call 
forma e cosl qualcuno a Washin 
gton cancellO il mio nome e diede 
al governo suduetnamita il sugge 
nmento di dire ai miei che si met 

tessero il cuore in pace si levasse 
ro di tomo perche tanto non c era 
piu niente da fare Dang restd pn 
giomero per 15 anni e subi ternbili 
torture fisiche e psicologiche 

I libri contabili delja Cia testi 
moniano che I intera operazione 
di infiltraggio delle spie nota con 
il nome Oplan 34A cominciO nel 
1961 e andO avanti fino al 64 
quando il capo dell operazione e 
cioe William Colby che dingeva 
allora la Cia a Saigon decise di 
chiuderla in quel modo smgolare 
fregandosene di recuperare gli 
agenti per lasciarli marcire in pn 
gione E stato I awocato che rap 
presenta gli ex mfiltrati John Mat 
tes a recuperare i document! per 
usarli nella causa di nsarcimento 
inunliraemolladuratomesi II di 
partimento della giustizia e la Cia 
hanno resistito a lungo ma alia fi 
ne la causa e amvata in tnbunale 
Dalla loro parte c e un precedente 
che nsale alia decisione della Cor 
teSupremanel 1875 LaCortedie 
de allora ragione al governo con 
tro un ex agente che reclamava di 
essere pagato per i servizi resi so 
slenendo che innanzitutto I a 
gente non aveva il dintto di rende 
re pubblico I accordo e gli impe 
gni presi in precedenza In queste 
situazioni sentenziarono i giudici 

sia il governo che I agente devo 
no capire che il loro patto 6 segre 
to e le loro labbra devono restare 

sigillate 
Ma la situazione e cambiata e 

ora il comportamento del governo 
amencano viene considerato 
maccettabile dallopinione pub 
blica che ha appreso la notizia m 
quesligiorni Se gli ex agenti par 
lando hanno rotto un patto ha 
dichtarato il senatore democrati 
co John Kerry lamalafededelgo 
venio ne! dichiararli morti e mam 
missibile Noi siamo un popolo 
che nconosce il grande valore di 
chi mette la propna vita a servizio 
degli interessi della Nazione Que 
sli uomini lo hanno fatto hanno n 
schiato per noi hanno subito 
grandi sofferenze fisiche rnorali 
Forse la sofferenza piu grande 
gliela abbiamo mflitta noi con I in 
differenza sulla loro sorte Gli e 
stato negato di esistere II fatto che 
un pugno dl burocrati intendano 
difendere questo modo di operare 
6 disgustoso 

Kerry si occupa della questione 
da quattro anni e ha guidato una 
commissione al Senato che si oc 
cupa degli amencani che si pensa 
possano essere ancora pngionien 
in Vietnam <Quel!o che mi mdi 
gna ha dichiarato ancora £che 
sono certo che se gli agenti inf iltra 
ti fossero stati soldati amencani e 
non vietnamiti non ci saremmo 
mai sognati di cancellarli e dichia 
rarli morti Avremmo fatto il possi 
bile per loro 

Nuova odissea nell'oceano 

Cacciata dal Ghana 
la nave russa 
con 450 liberiani 
• ACCRA Una nave russa partita 
c irca duo settimane fa da Monrovia 
con d bordo 450 passeggen in 
muggioranza profughi liberiani e 
stata allontanatd dalle acque tern 
tonali del Ghana Sdbato se ra le au 
tonta del Ghana avevano negato 
I autorbza/ioiie alia Zololilsa di far 
sbarcare I passeggen La nave era 
giunta due sere fa al porta di Tako 
radi in Ghana ma sabato maltina 
era stata nportata al largo da un n 
morchialore i da un unita navale 
della marina del Ghana 

I agiwta ufficile di A»cra ha 
dt ttodie la Zolotitsa6 statacostret 
Id ad dllonlauarsl di 19 miglia dalle 
at que del Ghana ma non ha preci 
sato dow si sia diretta La decisio 
nt e slata presi per nbadin I mien 
/loin del govt mo di non aulonz?a 
n I allracco di questo lipo di navi 
ha scrilto I agenzia ufficiale del 
Ghana t ilando il vice mmistro degli 

Esten Mohamed Idn Cliambdi 
I passeggen che hanno pagato 

60 dollan per il viaggio sono in 
maggioranza liberiani ma anthe 
ciltadini del Ghana e di altn Paesi 
dell Africa occidental che erano n 
masti inlrappolati a Monrovia du 
rante i combaltimenti seoppiali 
nellapnlescorso 

Alcune settimane fa una nave in 
genna con oltre duemila passegge 
n i bordo la Bulk Challenge dopo 
un Odissea» durita 10 giorni ml 
lOceano ha attraccato nel porto 
ghanese dl Takoradi II governo del 
Ghana concesse I autorizzazione 
solo dopo lorti prcssioni della co 
munila intcrnazionalc ma in segui 
lo ha deeiso di non aciogliirc alln 
profughi della 1 ibeua II governo 
amencano ha annuneiato reeente 
mente di essere pronto a fomire 
aiuli al paese afncani ehc decide 
ranno dl ospilart piofughi liberiani 

I due repubblicani si sono incontrati ieri ad una manifestazione 

Dole corteggia Powell 

Ifunerali iniormdcivile di 

ALBERTO (BIONDO) 
COLOGNATO 

verranno cetebrali questa mattiiid dilt. ore 
11 in via Trancescu Nullo 4 Zeno Marco e 
Giovanna Birolli Fabnce ed Elena Sinainen 
Marzia Bortoli Ada e Giorgio Tare | arleci 
panoLondoloreallulto 
Milano I0giugnoI99f 

SaraeBeppeChiaranieyunisconoaldoiorc 
diAnlometla deifdmil anedegliamiciptrla 
scomparsadi 

MARINO RAICICH 

amico canssimo parlanenldre di grande 
impegno sludioso dJIa tulfun ilaliana 
deilS00edel9O0 
Roma 10giugnol996 

Centinaia 
di pompf eri 
contro il rogo 
dell'Alaska 

Brucial'Alaska Brucu, nonostante 
I'impegno di centinaia di pompien 
giunt da tutti gli Stati Unit Le 
fiamme non accennano a placarsi 
oltre 23mila ettandi boscosonogia 
andati distrutb, cosi come 334 
abitaziom, 1800 persone sono state 
evacuate, i danni sono ad oggi 
calcolati attomo ai 9,9 milioni di 
dollan E la situazione none 
desbnata a mighorarc nelle prossime 
ore, awerte un portavoce della 
ProtezioneCivile Uflammesono 
alimentate da un vento secco che 
spira dal nord e da una ecceznnale 
siccrta chehacolpitolo Stato 
dell'Alaska, situato neH'estremo 
nord ovest degli Usa Cinque sono i 
f uochi divampata, il piu grave dei 
guali si e sprigionato nella regione 
del Grande Lago, nel centra 
dell'Alaska, distniggendo 15mila 
ettandiforeste Afronteggiare 
questo incendio vi sono 200 
pompien •Tuttelerisorsedello 
Stato d'Alaska-, ha dichiarato la 
portavoce del Servizio forestale 
Katie Martin Risorsegiudicatedai 
movunenta ambientahsb atquanto 
deficitane 

NOSTRO SERVIZIO 

• NEW YORK FYa un attacco e 
I altro alia Casa Bianca (costretta 
ieri a scusarsi formalmenle pel il 
pasticcio dei dossier Fbi ) Bob Do 
le trova il tempo di incontrare Colin 
Powell E quanta basta per nlancia 
re a Washington il tarr tarn su 
un entrata m campo del generate 
nella contesa presidenziale 

Dole e Powell hanno partecipato 
sabato sera msiemc ad altre centi 
naia di persone ad una manifesta 
zione per la rdeeolta di fondi a favo 
re del senatore repubblicano della 
Virginia John Warner 

I due si sono apparlati per un 
colloquio pmato ma suicontenuli 
della conversazione non e pcro fil 
Iralo aleun dettdglio Piu taidi pre 
sentandosi al fianeo di Warner di 
fiontt alle telecdinere enlrambi 
hanno evilato le domande del gior 
nalisti "Ci siamo solo detti buona 
sera ha seherzato Dole I o stralega 
ds lla guerra del Golfo h i nsposto in 
modo secco al bombardamento 

dei reporter su una sua possibile 
candidatura alia vicepresidenza 
Tulti sanno come la penso al i 

guardo Sono certo ha aggiunto 
Powell che 10 ed il senatore avre 
mo molte conversazioni nei prossi 
mi mesi 

Nel frattempo Dole sta intensifi 
eando gli attacchi contro Bill Clin 
ton Al eentro dell ultima raffiea di 
accuse 1 incidente del 341 dossier 
nsetvati dell Fbi fra i quail quelli d. 
mold esponenti repubblicani n 
chiesti ed ottcnuti dalla Casa Bian 
ca nel 1993 

Sento puzza di Watergate Co 
nosciamo tutti i danni provocati da 
quello scandalo haosservatoDole 

e non e il caso che si npeta Que 
sta Casa Bianca che avrebbe dovu 
to essere la piu limpida della stona 
sotto il piofilo etieo compie un po 
Iroppi erron innocenti Credo che 
Clinton debba delle seuse alle per 
sone eoinvolle ed a tulti gli amen 
cam 

Dal fronte opposto pur prote 
standosi vitlime di un disguido sen 
za dlcun seeondo fine l piu stretli 
collaborator! del presidente hanno 
seelto di dai seguito alia sollecita 
zionediDole L toceato ieri al capo 
di gabinetlo Leon Panetta tecitare il 
mea culpa b stato fatto un errore 

i he non puo essere giustifieato Ci 
seusiamo ion tutti gli interessati 
Posso comunque assicurare che 
non e stato effetluato alcun uso im 
propno di quel fdseieoli 

fra i dossier nchiesti dalla Casa 
Biancaal Fbi figun\ano quelli del 
I ex segretano di Stato James Ba 
ker dell ex portavoce di Bush e 
Reagan Marlm Titzwater di Ken 
neth Duberstem oggi \ IL mo a Colin 
Powell ediTonyBlanklev portavo 
ee del piesidentc delta Camera del 
Rapprcscnt mtt Newt Gingrich 11 
direltort dt I It tleral Bureau of In 
\estigatioi i us hceh ha gia di 
ramato nuou dnetlive the inaspn 
seono le regtile e le condizioni per 
la consegna di dossier personali 
alldAmministrdzionc 

IxeompagneeiLumpagnidellunitddibjse 
Pnmavd!leptrktipjnoeominow,ia!do!ore 
ditmiln SaKalore Rita Mas-smilianuperla 
ptrdladellatara 

MARISA 
I langonoldlorodirigentedeflui lunturco 
senziondlc delh Federd?ione la compdgna 
edmicdmerdvigliosa 
Roma 10giugnoi99C 

Cdri-i Ranocchian M^simoCeivellim Dell) 
no Paoli e Fdusto Gara lo partet ipano al do 
lore per la prt maturascomp irsadellacara 

MARISA 
Roma lOgtugno 1996 

Giorgio Mele parlecip i al doloredei lamihan 
perlascomparsddi 

MARISA ALLOCCA 
Roma ]0giugnol996 

l'ARCI CACCIA 
su T E L E V I D E O 

a pag. 723 
ARCI CACCIA Direzione Nazionale 

Largo Nino Franchellucci 65 Roma (00155) 
Tel 06/4067413 Fax 06/40800345 oppure 06/4067996 

ViaDarrtent Te 03771M221O Fax 0377/802253 COMUNE Dl SENNA LODIGIANA 

AVVISO PER ESTRATTO 
Eslratlo del bando indicalvo delle fornrture che si fntendono appaltare nell anno 1996 ai aensi 
dell an 6delDPR 573/94 stampat cancellena fotocopiatrc prodolti sotlware arred arredo 
urbano vestiano d serbante carburante segnaledca stradale luminarie nalal zle doni natallzi 
fomiture relative a protezione civile scuole aree verdl blblioteca manlfestazloni cullurall 
Tale bando 6 stato invlato In data 31 05 1996 alia Gazzetla Utfic ale della Bepubbiica Itallana e 
viene pubbllcato integralmente all Albo Pretono e sul quo! dlaito «Gazzetta Aste ed Appaltl 
Pubblic e pereslratto anchesulquolldano «L Indipendente 

IL SINOACO Danova ivana G B 

COMUNE Dl CASTELLETTO SOPRA TICINO PROVINCIA DI NOVARA 
PazzaFIICerv 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO cod fsLaleep IVAODP1268Q037 

Tel Uff Sagr 0331/962270 Fax 0331/962277 
BANDO Dl GARA PER ESTRATTO 

S rende noto che med ante lie tazioneprvata art 23 puntol letteraa)D Lgs 
157/95 si appaltera ilservizod gestione calore e manulenzlone mplant comunali 
Durata 36 mesi Base d asta L 220 000 000 annu Scadenza domande partecipazlo 
ne 4(7/96 II bando integrals n pubblicazione all albo Pretor o e stato nviato 
all Uffic o Pubblicazion CEE in data 28/5/96 Dalla Res denza Comunaie 

ILSINDACO Roberto Bonan 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl FERRARA 
PROVINCIA Dl FEHHAHA 

A V V I S O D i G A R A P E R E S T R A T T O 

Ai senst del D Lgs 358/92 e della DIRETTiVA 93/37/CEE e indetto un pubblico 
incanto procedura aperta con aggiud cazlone al prezzo piu basso per la FORNI 
TURA Dl MATERIALI PER L ESECUZIONE Dl SEGNALETICA STRADALE ORI2 
ZONTALE Matenale t po A) colato plastico a due componenti di colore bianco 
ad alto contenuto di prepolimen di resine metacnliche esentl da solvent! votatili 
Matenale tipo B) vernice bianca rifrangente dl tipo premiscelato e relativo dlluente 
Importo complesslvo a base d asta £ 504 000 000 = suddiviso in 3 annualita di £ 
168 000 000 - Termine ultimo di ncezione delle offerte ore 13 del giomo 
25/7/1996 

II Bando d asta integrals e stato spedito all Ufticio detle pubblicazioni ufflciali delle 
Comunita Europee in data 3/6/1996 e sara pubbllcato sulla G U della Repubblica 
Itahana Ultenori nformazloni Ufficio Tecnico Prov nciale di Ferrara C so Isonzo 
n 26 44100 Ferrara Tel 0532/299464 299111 FAX299450 

MILANO 

r*-- „ 
mM 

via Felice Casati 32 
Tel 02/6704810-844 

DAL VOLGA ALLA NEVA 
LA VIA DEGLI ZAR 

Crociera con la motonave Notti Blanche 
(minimo 30 partecipanti) 

Partenza da Milano il 18 e il 29 giugno il 1 e it 23 agosto 
Trasporto con volo Alitalia e Malev + motonave Notti Blanche 
Durata del viaggio 12 giorni (11 notti) 
Quota di partecipaztone individuale in cabina doppia ' 
Ponte pnncipale e ponte supenore 18 e 29 giugno e 23 agosto lire 2 750 000 
partenza del 1 agosto lire 2 900 000 
Ponte scialuppe 18 e 29 giugno e 23 agosto lire 2 950 000 
partenza del 1 agosto lire 3 100 000 
Supplement partenza da Roma (ire 25 000 
Visto consolare lire 40 000 
Supplement cabina smgola lire 850 000 
Riduzione cabina tnpla lire 750 000 
Dintti di iscrizione lire 50 000 
L itlnerario Italia/San Pletroburgo-Valaam-Russia del Nord'Kizhi-Gorltsy 
Yaroslavl Kostroma (Anello d Oro) Uglich Mosca/ltalta 
Nota A seeondo della data di partenza la crociera partira da San P etroburgo o 
da Mosca 
La quota comprende Volo di linea a/r le assistenze aeroportuali in Italia e 
all estero il pernottamento in cabina doppia la pensione completa tutte le VISI 
te elencate nel programma nelle citta e nelle isole Sono previste sulkla nave 
attivita di animazione serate danzanti spettacoh folcionstici corsi di russo dl 
cucma e di fotografia La quota comprende un accompagnatore dall Italia 

• Guida airioi 
(citta per citta) 

Chi e tenuto al wersamen-
to? Quanto si deve pa-

gare entro fine mese? Chi e 
che non deve rifare ex novo 
la dichiarazione? Ci sono 
detrazioni e a chi spettano? 
"II Salvagente" risponde, 
questa settimana, a questi 
e altri quesiti e pubblica gli indie! relativi 
a tutte le citta capoluogo di provincla. 

HSUfflKHn 
in edicola da gloved) 6 a 2.000 lire 

file:///estigatioi


Economi 
Ieri un operaio ricoverato per intossicazione 

Centrale Sulcis, 
protesta disperata 
In 50 da giorni sulla ciminiera 

parlmlnatorl 

Unmmatoredibroiizosieaggiunto 
da Ieri mattmaallealtre statue 
dedicate al lavoro che popobno II 
Bdgio.Mastavoltabstatua 
iNugunUdaH'ambasdaton 
HaNano Francesco Corrias nella 
cKbAamraingadlGenk, capoluogo 
del badnwmiiterario delta Campine 
M l Umburgo, * «lbttana» e 
commcmorabfaticadi tanti 
cowuztOMlicmlgratiinBelgkipcr 
lavoraniwHeminlere.Corriaseil 
sindacodlGeiili,leff Gabriels, 
hanno scopertobstatua, opera 
a ^ t o i M o K John Ustroux, die 
I'tareallzzatogratultameiiteje 
spese sono state pagatedaHe 
astociazkMil del mlnatorL a m * * 
per commemoraresuo padre 
mlMtoreell padre di sua moglte, 
Antonietta Canna, ghintoda 
Montefredane In provincb dl 
VeMlnoquasl50annlfaper 
lavonre M M naWert delta 

Ore drammatiche per gli operai delle imprese d'appalto di 
Portovesme asserragliati da tre giomi sulla ciminiera piu al-
ta dell'Enel. Ieri pomeriggio uno dei cinquanta occupanti e 
stato ricoverato in ospedale con dolori al petto e gravi diffi-
colta respiratorie. Ma va ugualmente avanti la protesta con
tra i primi 34 licenziamenti notificati dalle imprese, dopo il 
completamento dell'impianto di desolforazione. Chiesti in-
contri urgenti al govemo e alia Regione. 

Iiuiemecoiileautoritalocall,tracui 
I'agentecoiuobrePietro Vullo, una 
ddegazkmedianztaM' mfnatorl 
venutldaognlparted'rlalbSOanni 
fa, In tenuta da tavoro, na reso 
omagglo alb statin mentre 
rambasdatorericontavache.-ll23 
giugno 1946, qwMdofufirniato 
raccordoperremlgrailoneconll 
Belgte.eHtlmbolodiunaltodi 
coragglo.dlsperanzaedi credo 
iteUa>oHdarletaiimana». 
Ma I'accordo per I'emigraifoiie 
pesaancora, 50 anni dopo, sugll 
talbntemigratt.cheslsono 
consideratl«veRdiitl»alBelgio, 
anche seaH'rtaltaoffrlva 
I'opportunHadlun lavoro per morti 
reduddaunaguerradisastrosache 
rKMiavtvanomododleuadagnarslil 
paneinpatriaelaposslbHitadl 
rifonilrsidiUMpreztosafoiitedt 
energb.Hcarboncperbsua 
Induftrbdaricostnilre. 
L'attordaprevedevatral'artro 
l'lnvlodl2.SOOchlHdlcarlHMieal 
mese per ognimiHe operai 
emigrati. In camblo I'ltaHa si 
ImpegMvaadinviareduemila 
opcralbsettimanainBelgio. 
Allamarezza degli Inizi, si e 
sostroiHa o n b consapevotana di 
avercebfatta.anchefra tanti 
sacrrfid, ion un lavoro durlsslmo e 
alloggl precarl, spesso baracchc 
bsclateliberedapriglonleridi 
guerra. 

DAL NOSTHO INVIATO 
PAOLO BRANCA 

Adesso sulla ci- temative per i circa 500 lavoratori 
_ in gran parte metalmeccanici, 
ma anche edili come nel caso del-
la Consult _ a rischio di licenzia-
mento. A cominciare dalla costru-
zione dei due nuovi impianti da 
320 megawatt gia decisa dall'Enel. 
O dai lavori di bonifica ambienta-
le, programmati da tre anni ma 
mai iniziati, dopo la dichiarazione 
di «area di crisi» per il polo «dei ve-
lent» di Portovesme. «Queste ope-
re non sono assolutamente piu 
rinviabili _ insiste Corda _, perche 
anche trovando il modo per utiliz-
zare gli ammortizzatori sociali, i 
lavoratori dell'area potranno an-
dare avanti appena qualche me
se. Poi sarebbe la rovina, in un'a-
rea gia pesantemente penalizzata 
dalla crisi industriale e mineraria». 

Gia oggi, quarto giomo di occu-
pazione, si attende qualche se-
gnale incoraggiante. A Cagliari, 
una delegazione sindacale incon-
trera I'assessore regionale all'in-
dustria e probabilmente anche il 
presidente della giunla Federico 
Palomba. 1 sindacati chiedono di 
accelerare al massimo le proce
dure per la spesa dei 40 miliardi 
stanziati per il risanamento dell'a
rea. «Ma occorre un segnale netto 
e immediato», insistono i lavorato-

• PORTOVESME 
miniera piu alta sono in quaranta-
nove. Glno Ariu, 59 anni, hacedu-
to ai veleni e alio stress: i sanitari 
dell'ospedale di Carbonia lo ten-
gono in osservazione, dopo il rico-
vero d'urgenza disposto ieri sera 
alle sei. L'operaio si e sentito male 
nel primo pomeriggio, i suoi com-
pagni hanno subito dato I'allarme: 
ma per portarlo gio dalla «torre» a 
quota 258 ci sono volute quasi due 
ore. Respirava affannosamente, 
aveva forti dolori al petto, alio sto-
macoe alia testa. 

Qinndocalailvento 
A chi tocchera oggi? «In quelle 

condizioni, resistere e difficilissi-
mo», dice Antonello Corda, segre-
tario territoriale della Cisl. II peg-
gio arriva la notte, quando cala il 
vento e il (umo della ciminiera av-
volge gli operai.. Non bastano di 
certo le mascherine conlro I'ossi-
dodi carbonio e gli altri veleni del-
laciminiera. 

Oggi sulla ciminiera salira il me
dico per una visita collettiva. Ma 
da quota 258 metri (anno sapere 
che, a parte i casi dawero gravi, 
nessuno intende inlerrompere la 
protesta. 

Del resto se si e arrivati a tanto e 
perche la gravita della situazione 
non lascia possibility di scelta. «Le 
34 lettere di licenziamento notifi-
cate dall'impresa Consult _ spiega 
il sindacalista della Cisl _ non so
no altro che una piccola anticipa-
zione di quello che attende i lavo
ratori delle imprese d'appalto 
Enel da qui aqualche mese. Con il 
completamento dei lavori fin qui 
programmati, sono a rischio tutti i 
500 posti di lavoro. E nonostante i 
ripetuti appelli lanciali da diversi 
mesi a questa parte, non si e mai 
mossoniente». 

Non e una battaglia facile, ov-
viamente, come capita ogni volta 
che ci sono di mezzo imprese 
d'appalto. Ma alio stesso tempo 
non e neppure una vertenza sen-
za sbocco. Da tempo i sindacati 
hanno individuate le possibili al-

Appelloal govemo 
Contemporaneamente e partita 

da Portovesme la richiesta di un 
incontro con il ministro dell'Indu-
stria e con i vertici dell'Enel per 
tentare di ridurre i tempi e sempli-
ficare le procedure di spesa dei 
2.500 miliardi stanziati per i nuovi 
impianti di Portovesme, Daquesto 
doppio iitavolon, a Cagliari e Ro
ma, puo emengere la soluzione 
per i lavoratori delle imprese d'ap
palto e anche per tanti altri giovani 
disoccupati, in un'areache in que-
sto campo vanta purtroppo nume-
rosi primati negativi. 

Non e la prima volta, del resto, 
che nel Sulcis si ricorre ad azioni 
particolarmente clamorose e 
drammatiche per difendere i posti 

di lavoro. Le stesse ciminiere di 
Portovesme sono state teatro died 
anni fa di un'analoga protesta, an
che se di dimensioni piu ridotte. 
Per non parlare delle occupazioni 
minerarie che hanno segnato nu-
merose stagioni di battaglie e di 
lotte. 

Iprecedenti 
Ma questa volta, a Portovesme, 

si respira un clima di tensione par-
ticolare. Oltre ai 49 sulla ciminiera, 
altri 13 operai delle imprese di ma-
nutenzione si sono incatenati nei 
giorni scorsi ai cancelli dello stabi-
limento, mentre alia vicina Alcoa, 
i dipendenti hanno organizzato 
da dieci giorni un presidio di lotta 
dentrounatenda. 

Fuori dalla vertenza, ormai, non 
e rimasta nessuna delle nurnerose 
imprese d'appalto al servizio del
l'Enel. «Si rischia un tracollo totale 
e definitivow, ripetono i rappresen-
tanti sindacali. Perquesto gli ope
rai della Consult hanno deciso di 
scegliere la protesta piu dramma-
tica e rischiosa, sulla ciminiera piu 
alta dello stabilimento. 

Alle otto il vento e calato e lassu 
hanno ripreso a respirare ossido 
di carbonio. E iniziata un'altra not
te tra i veleni e la tensione. 

Settimana fltta dl congress! 
per motte categoric della Cgll 

Settimana frtu dl congressi nazianali per b Cgil. Oggi a 
MontesHvano comlndano i lavori del congresso nazkmale delta 
FHlea (edili), die proseggiranno flno al 12 (apre Carta Cantone, 
cc^iideraCarioGhezz),partedperamioilsflttDsegretorioai 
lavori PubMid Bargone e Legambiente |, mentre a Mmini 
Gianfranco Benzi introduce II dlbaroto delta Hai (agroindustrbl, 
die sara conduso mercoledi da Gugtiehno Epifaai. Sempre 
oggj, Francesca Santoro interviene al congresso di Bari, mentre 
BeW Leone condude quello dlReggio Calabria. 
Donuni, martedi i l giugno, a Fhiggi sara to volta del pensionati 
eddtepensionate delta SpifrelazionediRafracteMincHI; 
gloved! interven-anno Walter VdtronieSergieCofferati); 
AngebMroldipartedpainveceaibvori delta federazkHie dei 
bancari (Bsac). Sempre donuni, a Chiandano Terme inizia b 
dbxnssione del lavoratori deU'energta (Fnle): relatione di 
Giacomo Beml, partedpa Walter Cerfeda ed e prevista b 
presenza del sottosegretario al Bilando Giorgio Macciotta, 
noncbe di manager e dirigenti delle piu importanU azjtnde del 
settore. 

NeKc4edil2sarabvoltadeitessiliedeidilmid,dieterrannoi 
loro congressi nazkmaH rispetDvanKnte a Pesaro e a 
Chiandano Terme (intaverrannoai lavori delta Rltea Walter 
Cerfeda t a quelli della Filcea Giorgio Ghezzi), 
Ma la tomab congressuale proseguira anche la prossima 
setomana: lunedi prossimo, 17 giugno, comincera infatrJ il 
congresso delta Fiii(lnsporti)aMontecatini (martedi 18 
interverra Cerfeda, mercoledi 19 condudera Epifani), Sempre 
lunedi 17, a Salsonugghne, sara anche la volta delta 
federazione dei lavoratori del commerdo, del turismo e dei 
servbi (Fllcams) e a Rimini dei metalmeccanki. 

Germania 
Disoccupazione 
in netto calo 
BERLINO. II numero dei disoccu
pati in Germania, secondo alcuni 
esperti, dovrebbe essere diminuito 
in maggio di circa 120 mila unita 
attestandosi a quota 3,85 milioni. II 
motive di questa flessione, scrive 
i'agenzia Dpa alia vigilia della pub-
blicazione dei dati ufficiali, sareb
be dovuto alia stagione calda che, 
come spesso accade, rianirna la 
congiuntura positiva in van settori. 

Fs: niente 
prenotazioni 
Crescono i disagi 
ROMA. Continua I'astensione dal 
lavoro ad oltranza del personate 
del settore informatico delle Ferro-
vie dello Stato. Pertanto, non pos-
sono essere effettuate le prenota
zioni di cuccette, vagoni letto, auto 
al seguito, navi traghetto, posti a 
sedere sui treni intercity ed euroci-
ty. Le Ferrovie, per alleviare i disagi 
provocati dalla protesta, suggeri-
scono di viaggiare di giomo e, so-
praltutto, di presentarsi in anticipo 
alia partenza dei treni: il personate 
di stazione e di bordo - assicura 
I'azienda - <fara tutto il possibile 
per assicurare una corretta asse-
gnazione dei posti». E comunque 
si raccomanda ai viaggiatori di 
presentarsi con un buon anticipo 
in stazione, rispetto alia partenza 
dei treni. 

Esaote in Borsa 
a 3.900 lira 
porazione 
MILANO. E stato fissato a 3.900 lire 
per azione, quello massimo previ-
sto alia vigilia, il prezzo di colloca-
mento di 20 milioni di titoli ordina-
ri Esaote, oggetto dell'offerta pub-
blica di vendita e sottoscrizione lis-
sata a partite da domani. La tratta-
zione in Borsa, sul sistema telema-
tico, delle azioni deil'azienda ge-
novese specializzata nella proget-
tazione per la diagnostica 
medicate non invasiva, era stata 
preannunciata per il 24 giugno. 

Quotazione 
In vista 
porHarrods 
LONDRA. Presto si potranno com-
prare azioni Harrods. Mohamed 
Al-Fayed, l'uomo d'alfari egiziano 
che dal 1985 controlla i famosi 
grandi magazzini londinesi, si sta 
preparando all'ingresso in borsa: il 
pacchetto azionario di Harrods 
dovrebbe valere almeno 5.000 mi
liardi di lire e Al-Fayed vorrebbe 
piazzame subito sul mercato al
meno un quinto, acquisendo cosl 
quelle risorse finanziarie di cui ha 
bisogno per un'ambiziosa espan-
sione mondiale del maichio. La 
notizia e stata data ieri dal domeni-
cale Sunday Times. Un portavoce 
di Al-Fayed si e limitato a dire 
che il gruppo ha all'esame diver
se opzioni. 

L'INTERVISTA. Parla Alfiero Grandi, nuovo responsabile lavoro del Pds 

«Serve un fondo per ridurre rorario» 
• ROMA. Alfiero Grandi sta traslo-
cando da corso d'ltalia per trasferir-
si dopo tanti anni di direzione del 
sindacato a Botteghe Oscure. Vitti-
ma alle ultime elezioni come tanti 
altri esponenti autorevoli deli'Ulivo 
di quellavera e propria roulette rus-
sa che e lo scorporo sulla quota 
proporzionale, ha comunque por-
tato a termine il percorso nel suo 
passaggio dal sindacato alia politi-
ca. Si trattatuttavia di un passaggio 
che non costituisce una cesuta, ma 
awiene proprio in virtO della sua 
lunga milizia sindacale con I'ambi-
zione, che e un po' anche una 
scommessa, che un'esperienza 
mollo rawicinata al mondo del la
voro divenli una risorsa per rinno-
vare i rapporti tra Pds e lavoratori. 
Per queste ragioni, non a caso, que-
sto primo colloquio con Grandi nel 
momento in cui si accinge ad af-
frontare questa nuova fase della 
sua vita politica parte da un tema 
come quello della riduzione clell'o-
rariodi lavoro. 

Grandi, Immediatamente all'indo-

PIERO Dl SIENA 
mani della costituzlone del gover-
noeaccadutochela Confindustria 
desse al nuovo esecirrjvo come un 
altola sul tema delta riduzione del-
lorario di lavoro. Come mai tarda 
reattrvita? 

Perche si tratta di una questione 
cniciale, di portata strategica, e 
qulndi e normale che suscili reazio-
nl e discussioni. Anche se mi sem-
bra la Confindustria potiebbe rap-
portarvisi con una maggiore aper-
tura 

la maggiore preoccupazione de
gli industrial) Itallani e che si ricor-
ra a una soluzione legislativa per 
reailzzare I'oblettivo delle 35 ore 
settimanall. 

La discussione, per come si 6 svi-
luppata sino ad ora, rischia di esse
re mollo ASlralta e ideologica E te-
mo che possa allontanarci da solu-
zioni concrete che sono necessa-
rie, sia perconcorrere alle politiche 
occupazionali che il govemo dovrS 
varare anche con la redistribuzione 

del lavoro che e'e, sia per rnigliora-
re lecondizioni dichi gia lavora. 

Ma e, o non e, necessario II ricorso 
alb strumento legislarjvo? 

Se si intendesse ridurre per legge 
I'orario di lavoro stabilito contrat-
tualmente, questo non sarebbe uti
le Una materia negoziale e bene 
che resti tale. Ma cid non toglie che 
misure legislative che aiutino rela-
zioni negoziali sull'orario siano ne-
cessarie,eperpiu di una ragione... 

Provtamo ad elencame qualcuna. 
Intanto non possiamo dimenticare 
che in Italia una legge sull'orario di 
lavoro esiste ed e quella del 1923, 
che (issa I'orario di lavoro settima-
nale a 48 ore. Allineare I'orario di 
lavoro legale a quello contrattuale 
di 39 ore settimanali avrebbe come 
conseguenza dlsincentivare il ricor
so agli straordinari che entro le 48 
ore risultano particolarmente con
venient alle imprese, provocando 
intanto la riduzione degli orari di 
fallo che in alcune settori sono in-

tomo alle 43 ore settimanali di me
dia. Che di una legge ci sia bisogno 
e dimostrato dal fatto che entro 
I'autunno 1'ltalia dovra applicare la 
direttiva europeasugli orari... 

E tuttavb ta Confindustria e flera-
mente contrarta solo all'ipotesi dl 
ricorso alia legge. 

Quella della Confindustna e una 
posizione contraddittoria. Alcune 
sue stesse richieste in materia di 
orario richiedono un intervento le-
gislativo. Si prenda ad esempio la 
rivendicazione di assumere come 
metro di misura dell'orario di lavo
ro non la settimana ma un periodo 
piu ampio che possa arrivare fino 
all'anno. Cid richiede una modifica 
legislativa. Cosl come la realizza-
zione di condizioni di miglior lavo-
re per il ricorso al part time, che e 
questione che interviene sui regimi 
di orario. E allora perche chiudersi 
a riccio? Io preferirei che le imprese 
italiane elaborassero una loro pro-
posta di politica degli orari, owia-
mente diversa da quella dei sinda
cati e della sinistra. Se questo non 

awiene e perche non e chiaro che 
una politica di redistnbuzione del 
lavoro che e'e tramite la riduzione 
di orariocorrisponde a un interesse 
generaledelpaese. 

Di quale hrteresse generate parll? 
Ma che paese e quello nel quale e'e 
chi lavora oltre ogni limite e chi non 
lavora affatto" Certo per scoraggia-
re I'uso degli straordinari e neces
sario anche adeguare i salari a livel-
li che non rendano quasi obbliga-

tono per molti lavoratori farvi ricor
so. Comunque una legge di soste-
gno avrebbe anche il valore simbo-
lico di rendere chiaro che la ridu
zione degli orari nguarda lutti i cit-
tadini e 1'intero paese. 

Ma in cosa consisterebbe questo 
sostegno? 

Nella creazione di un vero e pro
prio fondo per mcentivare le politi
che di riduzione di orario, cioe per 
creare incentivi finanzian a quelle 

imprese che le concordano con i 
sindacati, a cominciare dal mezzo-
giomo. 

Ele risorse? 
Una parte deve necessariamente 
venire dalla fiscalita generate, ma 
un'altra potrebbe essere costituita 
tramite la maggiorazione del 10% 
prevista sui contributi relativi agli 
straordinari, e un'altra ancora da 
una parziale riconversione a que
sto fine dei fondi destinati a cassa 
integrazione e prepensionamenti. 

Tutto questo, tuttavb, riguanh le 
riduzhmi di orario posslMH nel 
quadra delle rebzioni a llvctto 
azkndale, ma quando si potra 
parlare di riduzione generalizzata 
a 35 ore settimanali? 

Questo e un obiettivo die bisogna 
porre nel contralto nazionale dl la
voro, e che credo possa essere rea-
lizzato nell'ambito di due tornate 
contrattuali, sapendo ruttavia che 
al sindacato tocca fare un gran la
voro per raccogliere su questa pro-
spettiva strategica il consenso con-
vinto e vasto tra gli stessi lavoratori. 
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Quel ragazzino 
col fischietto 

QINO a MICHELE 

S
I RAGIONAVA L'ALTRO giorno. alia 
vigilia delta parlila inaugurate di que
st! Eure-pei, della curiosa teona del n-
cercaton Keith Lyons e Mike Hughes, 
pubblicala sull'ultlino numero di New 
Scientis. Si ragionava con Giovanni e 

Gmmmo (Aldo e a Padova perche sta per di-
vetltare papa, con I'apprensione del prime- Ba-
glio che si riproduce in cattivita) e i Gialappa's, 
cioe con coloro che si alterneranno a noi in 
questa rubrica nei prossimi giorni. Sara stato 
che mancava Aldo, sara stata la provocazione 
di Lyons e Hughes, falto sta che il profilo della 
etiscussiono era alto. Per riassumere, i due n-
cercatori, dopo aver monitorato un numero m-
finlto di partite degli ultimi died anni, sono ar-
rivatl alia conclusione che i risultati degli in-
conirl di oilcio sono quasi sempre determinatl 
da eventi Imporiderabili, che sfuggono cioe al
ia ferrea rigidlta degli schemi. Con buona pace 
di Sacchi, non e cioe I'ordme a generare il gol 
e quindi la vitloria, ma e al conlrano 1'imprevi-
sto, la deroga, il lampo di disordme, in sostan-
za il caos. Lo stesso caos che e, del reslo, re-
sponsabile della creazione dell'universo attra-
verso la separazione e la Miccessiva congiun-
zione degli element!, con la Nollee'l'Erebb che 
danno origite a Urano {ihS«ttg»'fMfc|l* 
Terra), Giacomo slava a(J)jUnt#p*rl|p}» 
suo incontro con Gala, lacendo un po'*'quffll<S 
che falica a uscire dal personaggio, sul genere 
«irombare si, trombare no, ma soprattutlo e piu 
buona la mozzarella caprese o quella in car-
rozza?<( quando lutti Insieme siamo arnvali ai 
bordl di un prato di via Salomone, estrema pe-
rlferia sud di Milano, la tenonia del centra del
la Padania. Lt e'erano due squadrelte di bam
bini solto 1 died anni che stavano giocando a 
pallode, Tutlo era regulate' la felpma messa 
dall'allro lato del tronco a segnare la porta, lo 
spilungpne lento come la fame e il bassolto 
agile Cme un go-kart, le glnocchia verdl d'erba 
e le dilate nere sulle frontl sudate. Tutto era re-
golare, tranne una cosa, In mezzo al bambini 
glocatori e'era un bambino allenatore. Uguale 
agl) altri, ma piu autorltario, piu lucido, pto an-
lipatlco, E con il fischietto. Nessuno di noi, che 
pure apparteniamo a generazioni diverse, ave-
va mal vlsto niente del genere. Un bambino di 
7 anni che, senza apparent! ditetti fislci, faceva 
I'allenalorel 

nCiceio, vieni qua un momentino», I'ha chia-
mato Giovanni. «Quanti anni hai?», «Sette», «Fa' 
II bravo, ma non e mica piu divertente giocare 
che allenare?", "Una volta, adesso a giocare 
son buoni lutti Alienate no, allenare e per po-
chi», e poi via a gridare a Palumbo di non su-
pcrare la metn campo. Ci siamo guardati In 
iaccla e abbiamo capita quanto sia carnbialo il 
calcio in questi anni piu da quel bambino col 
Hschietlo che guardando le mille partite moni-
lorale da Lyons e I lughes. Abbiamo anche ca
pita il motive- per eul siamo cosl freddi nei con-
Ironll di questa Nazionale Non ci voleva molto, 
bastava saper leggore il programma per accor-
gersi che tlomani alle 17,30 ci locchera vedere 
Sacclu-Russia, venerdl alle 20.30 Repubblica 
Ceca-Sacchi c mercoledl prossirno la piu clas-
sica delle slide Sacclii-Gerrnanla Perche a gio
care son buoni tutu, mentre allenare 

» *Mtd*KoThomisH»lmerstrettodaldlfensoricechi A. Niedringhaus/Ansa 

I tedeschi liquidano con fadlita la Repubblica Ceca e mettono paura agli azzuni 

Achtung Germania 
BASTAMEZZ'ORA. Duebordate 
gemelle da fuori area di Ziege e di Moeller attomo 
alia mezz'ora del primo tempo chiudono il 
discorso tra Germania e Repubblica Ceca. I 
wecchiettin di Vogts si risparmiano nella ripresa 
ma dimostrano subito che per la Germania un 
campionato d'Europa e sempre una affare 
serissimo. 
L'ALLARMEDI SACCHI. Sacchi e 
preoccupato. Gli azzuni gli appaiono 
deconcentrati, perfino demotivati. Per uscire 
indenni dal girone eliminatorio serve una carica 
eccezionale che non c'e. Perche non prendere 
esempio dagli awersari tedeschi? 
TERZOUNOAUNO. Quattro partite giocate 
una sola vittoria, quella della Germania, e tre 
pareggi per uno a uno. Questo il bilancio delle 
prime due giomate degli Europei. leri hanno diviso 
la posta in palio, prima Spagna e Bulgaria, poi 
Danimarca e Portogallo. 
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Perugia promosso 
Retrocesse Andria 
AvellinoeAncona 

ISEKVIZI 
NELLOsiioiiT" 

ILSIGILLODITONKOV. Come 
previsto, dopo la splendida prova di sabato, il 
russo Pavel Tonkov ha messo il sigillo sul 
settantanovesimo Giro d'ltalia. Da Sondrio a 
Milano ha tranquillamente portato la sua maglia 
rosa in un'ultima tappache, come sempre, e stata 
poco piu di una formalita. L'ha vinta I'ucraino 
Outschakov. 
EQUELLODI KAFELNIKOV. Per la prima 
volta un russo si aggiudica gli lntemazionali di 
Francia e un tomeo del Grande Slam. Nella finale 
del Roland Garros Evgheni Kafelnikov ha avuto 
ragione del tedesco Michael Stich in quattro sette 
grazie anche ad una straordinaria lucidita nei 
momenti cruciali dell'incontro. 
BIAGGIE PERUQINI IN DUO. Un inarrestabile 
Max Biaggi continua a macinare vittorie. leri a Le 
Castellet e salito per la quinta volta nella stagione 
sul gradino piu alto. A fargli compagnia 1'altro 
pilota dell'Aprilia, Perugini, trionfatore delle «125». 

Esistono gli italiani? Meglio dubitare 

Alberto Arbasino 

«Questo paese 
troppo avaro 
con la cultura» 
Toma in libreria un classico di Arba
sino, L'anonimo lombardo. In un'in-
tervista a «l'Unita» lo scrittore parla 
dei vizi degli intellettuali, delle risor-
se finanziarie per i Beni cultural!, 
della crisi del Piccolo. «Ormai tutto 
e cultura, il pachiderma burocrati-
co inevitabile». II mecenatismo? 
«Siamo un paese che per la cultura 
non spende un soldo». 

APAGINAt 

SalvatoreVeca 

«Roemer 
e il socialismo 
del Duemila» 
John E. Roemer , autorevole espo-
nente della, sinistra americana, ha 
scritto un saggio su «Un future per il 
socialismo* (Feltrinelli). Cajcoli alia 
mano dimostra come, anche in un'e-
conomia di mercato, sia possibile 
una nuova versione di socialismo. 
Una tesi sul valore dell'eguaglianza 
che Salvatore Veca discute in un'in-
tervista dell'inserto libri de «l'Unita». 

MEROMOUMio "7'"'"APAGINAii 

Multimedia 

Chi minaccia 
il personal 
computer? 
La sfida e lanciata. A contrastare il 
dominio di Bill Gates e dei suoi per
sonal computer sta per arrivare il Ne
twork computer, che inondera il 
mercato con milioni di esemplari. 

DMIOVENEOONI APAGINAt 

OGNIGIURIA HA UN LEADER 
E IL VERDETTO E' NELLE SUE MANI. 

I TALIANI CHI? Vien voglia di rispondere che 
uno dei nostri gravi difetti nazionali e credere 
all'esistenza degli italiani. L'c libra d'un lun-

go passato patriollico (edi non n.eno lunghe in-
certezze di patria) ci sovrasta. Chi appartiene a 
corte generazioni non del tutto scomparse falica 
adimenlicare Edopocifu,perconlrappasso, il 
rancore verso quella supposta idenlila. Alia sua 
smoclata esaltazione successe la sua denigrazio-
ne efferata: nelle retonche correnti, il popolo di 
santi navigalori poeti e chissa cos'altro divenne 
un popolo fatto doi maleriali piu poveri e me-
schlni.vergognosi 

SI, probabllmente nella nostra storia c'e qual-
cosa di non ben digerito- qualcosa che va su c 
giil, che non si slanca di presenlarci il conto; ed 
e uneonto clie non riusciamo a pagare e neppu-
re a leggere Come succede sempre quando si 
hanno alle spalle process! di (onnazione irrego-
lari, Iravagliall Ma sc anche la lingua che usia-
mo per comunicare gil uni con gli altri fuori dagli 
ambiti familiar!, I'lnsicura e goffa lingua immagi-
naria tra ljurocrazia e letleratiira che e 1'italiano 
scritto, patiscu diilicolta smiili. E, a pensarci be-

SALVATORE 

ne, anche questa nostra faceta tentazione di ne-
gare, conlio ogni realta, che gli italiani esistano _ 
e che esistano i veneti e i calabresi _ vien dalla 
storia. da una storia infinita Chi si e scottato con 
I'acqua calda, dice il proverbio, ha paura di 
quella fredda 

A parte il falto che adesso I'acqua dentro la 
quale lemiamo di scottarci e tutt'allro che fred
da 11 gioco delle narzellelle con personaggi di 
diverse provenienze nazionali o regionali nvela 
un sottofondo tutt'altro che innocuo. Che succe
de quando si incontrano un serbo, un bosniaco 
e un croato' Puo darsi comunquc che le idenlita 
funzionino da alibi, un alibi che si rlsolve in un 
doppio disaslro per quanto di positivo elude, 
impedendogli di nasceie e di crescere; e per 
quanto di negativo direttamente produce (sino 
alia pulizia eliuci) Ma non occorrc guardarsi 
lontanoo indictro la «Padania» (wgolette d'ob-
bllgo) stdqui 

Prolwbilineiile si lialla dl considerazioni po
co allmentt al recente articoio di Gianni Rocca 

MANNUZZU 
su questa pagina, che pure le ha ispirate. artico
io vollo a verificare un peculiare degrado del co
stume fra gli italiani, dell'ambiente in Italia. Co
me conlestare 1'esattezza di notazioni sirnili? 
Quando nguardano cose sulle quali tutti ogni 
momenta sbatliamo la faccia, e non e bello 
sbaltere Ci vien da ncordarc invece un'escursio-
ne in un deserto islandese, dove era awenuta 
un'eruzione vulcanica. la nostra guida a un cer-
to punto s era chinata a raccogliere, tra man di 
lava appena rassodata e fumi e solfatare, un soli-
tario mozzicone di sigaretta _ affatto biodegra
dable, suppomamo: a raccoglierlo con racca-
pnccio.perportarloviadila. 

Ecco, sembra un geslo ispirato da una cultura 
non afline a quellache oggi prevale in Italia. Ed e 
raio trovaie altrove imrnondezzai come i tanti 
che s'mconlrano not piu leggiadri siti del Bel 
Paese Menlre spicca la nostra, proprio nostra, 
diffusa maleducazione automobilistica Eccete-
ra Per6 ogni volta che il discorso comincia cosl, 
ci domandiamo dove va a parare. 

Non nei caso di Rocca- sottoscnviamo dalla 
prima all'ultima parola cid che lui ha dello Ma il 
rischio e che, dentro logiche diverse dalle sue, 
poi si finisca col sostenere che per esempio Gio
vanni Falcone lo hanno ammazzato i siciliani 

Ilchesembra (sembra) in parte vera. Non so
lo perche sono siciliani gli auton dell'omicidio; 
ma perche esso si colora anche di cullura mafio-
sa. E la cultura mafiosa e un fenomeno sociale 
non circoscrilto: va oltre i militanti attivi, fino a 
contaminarsi e mescolarsi con altn, in aree man 
mano meno limitrofe, vaste. Ma ugualmente e 
falsa e ripugnante 1'affennazione che Falcone lo 
hanno ucciso l siciliani: perche ci sono dei sici
liani _ non pochi, anzi i piu _che proprio non lo 
hanno ucciso; perche se si guarda alle responsa-
bilita indiretle e si cerca una provocazione estre
ma, e meglio dire che Falcone I'abhiamo ucciso 
tutti, ciascuno a modo suo, perche -inline - non 
si sa di quali sviluppt quell'accusa al siciliani (e a 
tanti altri) siapremessa 

0 si sa fin troppo bene Vuol portare, folle 
SEGUE A PAGINA 2 
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Rosselli: «Cara 
Marion, cam Italia» 

ten e stato 1'anniversario dell'assassinio di Carlo e Nello 
Rosselli, uccisi dai Cagoulards francesi, in Normandia, su 
commissione del fascismo italiano. Nel 1997, in occasione 
del sessantesimo della morte dei due fratelli antifascist, I'e-
ditore Passigli pubblichera il carteggio inedito tra Carlo, 
teorico del socialismo liberate e fondatore di Giustizia e Li
beria, e la moglie Marion Cave. II curatore ne anticipa qui il 
contenuto. 

COSTAMSO 
• II9 giugnofiricotso 1'anniver
sario della morte di Carlo Rosselli 
uccisonel 1937aBagnoles-de-l'Or-
ne, in Normandia, insieme al fratel-
10 Nello per mano di terroristi fran
cesi di destra, i Cagoulards (Incap-
pucciati), che agivano su manda
te dei servizi segreti itaiiani. 

Singolare e stato il destino di 
Carlo Rosselli, di cui si pud ben 
dire che e tanto famoso quanto 
poco conosciuto. In ogni piu 
sperduta cittadina italiana esiste 
una via dedicata ai fratelli Rossel
li uniti non solo nel sacrilicio, ma 
anche nel signilicato che essi 
hanno avuto nella storia dell'lta-
lia contemporanea e della lotta 
contro la dittatura fa
scist: Carlo, il mili-
tante politico che 
slugglto dal confino 
di Lipari dove era 
stato costretto per 
aver organizzato I'e-
spatrio di Filippo Tu-
rati, aveva organizza
to in Francia il movi-
mento di (Giustizia e 
Liberia', con profon-
de connessioni con 
la lotta antifascista di 
quegli anni in Italia; 
Nello 1'intellettuale 
dedito agli studi sto-
rici, ma di ferma fede 
democratica. 

Essi ..fjm^lBggia-
npn,ej suoi moment! 
piu alti e sjgnificativt 
I'antifasclsmo'sia co
me atteggiamento 
morale sia come impegno politi
co, 

L'opera di Carlo Rosselli solo 
recentemente ha potuto essere 
conosciuta nella sua intierezza 
con Vedizlone, awenuta nell'ulti-
mo decenio dei sudi Scritli dalle-
sllia (Einaudi, 2 vol.). Attualmen-
te I'edilore Passigli sta preparan-
do la pubblicazione del carteggio 
tra Carlo Rosselli e la moglie Ma
rion Cave, conservato presso l'I-
stituto per la storia della Resisten-
m In Toscana di Rrenze. 

11 carteggio e 1'espressione del-
le volonta, dei sentimenti e dei 
moti dell'animo dei protagonisti: 
il suo grande signilicato sta nel 
gettare luce nella vita privata dl 
un uomo politico, fino a dare la 
documentazione assolutamente 
autentica della lotta da quegli so-
stenuta. 

Una pagina fondamentale del
la storia italiana, I'antifascismo, e 
illuminata nella sua concretezza, 
nei suoi eroismi e nei suoi cedi-
menti, nelle sue certezze e nei 

RESTAURI 

Nuova vita 
alia fabbrica 
del Liberty 
• PALERMO Un altro spicchio 
della Palermo nascosta, dimentica-
ta, inutiiizzata, sta tornando in vita 
per ospitare mostre, seminar i, tea-
tro, attivita musicall, per essere abi-
tato dalla gente sempre piO sma-
niosa di spazi, cultura e awenimen-
ti, Si chlamano i cantieri culturali 
alia Zisa». Sono i vecchi capannoni 
-24 per55rnilametriquadrati, ilpiu 
grande e dl 3356 mq - delle olflcine 
Ducrot, vecchi stabilimenti in mat-
toni e tullo, con enormi tetti in le-
gno testimoni silenziosi di un'arte 
diventata industria. Paragonarli a 
Les Halles di Parigi o al Ungotto di 
Torino non e una bestemmia, so-
prattutto se I'occhio guarda al futu-
ro e immagina come sara questo 
esempio di archeologia industraile 
completamente ristrutturato. Du
crot, emigrate dalla Francia, diven-
ne a Palermo uno dei piu importan-

11 mobilieri del perlodo Liberty. 

CMUCCI 
suoi dubbi, tanto da rendere im
possible ogni mistificazione reto-
rica e restituirla alia sua semplice 
ed intensa realta. 

1 due protagonisti erano uniti 
da un amore tenerissimo '(Carlo 
era particolarmente premuroso 
con Marion, che a seguito del 
parto della secondogenita, la 
poetessa Amelia recentemente 
scomparsa, aveva avuto un forte 
esaurimento nervoso e soffriva di 
disturb! cardiaci) e legati da un 
afletto profondo con i tre figli: cid 
che rende essenziale ed emble-
matico il nesso tra pubblico e pri
vate nel carteggio dove traspare 
in tutta la sua umanita non l'anti-

tesi, ma la tensione 
tra esigenze della fa-
miglia ed esigenze 
della lotta politica. 

II carteggio con la 
sua assoluta autenti-
cita (non e un diario, 
che pud sempre esse
re scritto con I'intento 
che qualcuno lo leg-
ga) e straordinaria-
mente attuale oggi 
che una travagliata 
stagione della nostra 
vita politica e cultura-
le pone da un late il 
problema della validi
ty dell'antifascismo, 
dall'altro quello della 

,,,,cpnsistenza dejla 
• stessa identita nailo-

Tre sono i temi at-
, torno a cui ruota il 

carteggio: la famiglia, la lotta po
litica, ['Italia. Da tutto traspare, 
nei toni di un linguaggio esem-
plarmente misurato, lamore del
la patria, cui si e legati dal vinco-
lo puro del talamo, non gia, co-
roe in tutti i nazionalismi, da que-
lo perverso dell'alcova. 

Cmmovente e la persona di 
Marion tanto partecipe della vita 
morale e politica del marito da 
dlventare, lei inglese, autentica-
menle italiana, senza cessare per 
questo di essere inglese: a dimo-
strazione che le nazioni non deb-
bono porsi come antagoniste, ma 
convivere come persone di egua-
le dignita e di eguali diritti. 

Questa unione fu brutalmente 
spezzata: come un incubo aleg-
gia, per noi che sappiamo come 
la vicenda si e compiuta, sul car-
teggiogio. Esso si conclude con 
una cartolina di auguri inviata dai 
fratelli Carlo e Nello al figlio e ni-
pote prediletto «Mirtillino» per il 
suo compleanno, che cadeva lo 
stesso giorno del loro assassinio 

L'lNTERVISTA. Alberto Arbasino sulle istituzioni culturali in Italia 

Loscrttto«/Ub«to Arbasino Giovanni Giovannetti/Etfige 

Un paese di portoghesi 
Mentre toma in libreria da Adelphi un classico arbasiniano, 
L'anonimo lombardo, lo scrittore interviene sui temi del 
momento: il ministero per la Cultura, i vizi degli intellet-
tuali, le risorse finanziarie per i Beni culturali, la crisi del 
Piccolo. «Ormai tutto e cultura, il pachiderma burocrati-
co inevitabite». Ci salvera il mecenatismo? «Siamo un 
paese di portoghesi e di ricchi che per la cultura non 
spendono un soldo*. t 

• >Mi displace, non lo dico per il 
gusto di essere pessimista: la storia e 
quella che e». L'intervista 6 finita e 
I'ascensoresi aggancia al piano con 
uno scatto metallico. Alberto Arbasi
no chiude educatamente la porta. Al 
telefono, aveva detto subito: «Vonei 
evitare sensazioni, nostalgie, umo-
ri...Che cosa dobbiamo ripeterci, 
che gli intellettuali salgono sempre 
sul cano dei vincitori? Quest'espres-
sione c'e in rutte le lingue: in Ameri
ca lo chiamano bandwagon. Parlia-
mo di cose concrete..." 

D'accordo, Uno dei primi atti 
del nuovo ministro dei Beni cultu
rali e stato incontrare gli industriali 
per proporre un patto: piu investi-
menti privati per restauri e valoriz-
zazione del patrimonio, meno tas-
se...«Gia trent'anni fa, quando si 
andava nei musei americani o nei 
teatri, si vedeva I'albo dei donatori 
a volte persino con le cifre, come 
sui programmi del Metropolitan. E 
veniva spontaneo chiedersi come 
mai qui da noi non c'era niente 
del genere. Nonostante che tutti 

trovassimo nella cassetta della po-
sta, con i vaglia gia pronti, lettere 
di richiesta degli amici del tal mu-
seo o della tal orchestra. La rispo-
sta e semplice: non si pud defaica-
re. Da allora chiediamo che si fac-
cia. Se domani si potra, vuol dire 
che compileremo i vaglian. 

Le fondazioni americane danno 
da vivere anche a molti artisti. Ar
basino ha scritto pift volte che nel-
I'anima dell'intellettuale cova I'a-
spirazione a diventare funzionario 
di stato. Se per questo ogni inter-
vento pubblico e sospetto, I'ingres-
so di altri soggetti in questo campo 
- fondazioni private, per esempio -
potrebbe movimentare la scena? 
•Sulla carta va benissimo, ma biso-
gna sapere che culture e abitudini 
contano...In ogni museo degli Stati 
Uniti ci sono dipinti, mobili, ogget-
ti d'arte donati, senza nessun inte-
resse o ragione fiscale, per puro 
mecenatismo. Parliamo di gente 
molto ricca, calvinista e puritana 
che dona alia collettivita, e non -
poniamo - alle amanti, il bene ac-

quisito...Ha mai visto qualcosa del 
genere in un museo italiano? Ep-
pure nell' Ottocento e nel primo 
Novecento ancora accadeva: agli 
Uffizi, a palazzo Pitti o a Brera ci 
sono ancora le targhette con su 
scritto dono deU'awocato tale o 
della vedova tal'altra. Per capire 
cosa si pu6 sperare dal mecenati
smo, esamiamoj'elenco dei mag-
giori contribuienti "itaiiani, faccia-
mo una stalislica dei loro contribu-
ti alia cultura, e poi proviamo a 
calcolare che cosa ne verrebbe...« 

Nobilifallimenti 
Come valuta esperienze della no

stra storia come quella di Adriano 
Olivetti o la Fondazione Agnelli...? 
•Nobili fallimenti, che hanno iascia-
to biblioteche, raccolte di ottimi vo-
lumi pubblicati, atti di convegnL.E 
scritto sulle garzantine che queste 
cose non hanno messo radici. Casta 
pensare all'esperienza degli Amici 
del Mondo, sempre ricordata con 
grande rispetto per la sua autorevo-
lezza. Perche non era intomo a un 
uomo solo e comprendeva politici, 
economisti, filosofi e letterati illustri. 
Del nord e del sud. Quale seguito ha 
avuto? Una nobilissima memoria in-
tellettuale, ma nessuna vera inciden-
za sulla nostra societa smandrappa-
ta... Solo commemorazioni inutili, 
pubblicate su tutti i giornali. Perche 
ne stiamo parlando?» 

Ultimamente Stefano Benni ha 
scritto, giocando come fa lui, che se 
meta dell'anima degli intellettuali e 
servile, I'altra meta e disfattista: si 
rawiva solo davanti al cadavere, per 

il funerale della Cultura. <Non 6 pes-
simismo o disfattismo: i dati di fatto 
non sono buoni o cattivi. Quello che 
ha appena scritto Gigi Malerba sul 
servilismo, 1'bpportunismo e il voltar 
gabbana e documentato nei secoli, 
non e. un tratto contemporanea 
Non e ne di destra ne di sinistra." 

Tomiamo ai Beni culturali e all'ar-
te come business iurisBco, mi spare 
di capire che, le due cose, lei non 
le vede bene insieme. >Se, parlia
mo di questo, basta guardare I'O-
landa: con ventitre quadri di Ve-
hermer, gli olandesi hanno vendu-
to migliaia di pacchetti con aereo 
e albergo Kim, piu ingresso alia 
mostra...E stata una delle opera-
zioni turtistico-artisliche piu formi-
dabili di tutti i tempi. Ma se il pro
blema 6 la conservazione di Vene-
zia o degli Uffizi, si arriva subito al 
numero chiuso. Anche qui, non e 
un giudizio, e un fatto: nessuno 
consente 1'ingresso in un teatro ol-
tre il numero dei posti disponibil). 
Ci sono norme apposite, ci pensa-
no i vigili del fuoco... Anche il tea
tro o il cinema sono business, ma 
niente posti in piedi per chi deve 
prendere il treno...». 

Di massa o d'elite, era fatale fi-
nire li. Anzi, seguendo la prosa ar-
basiniana del momento, «la que-
stione metafisica, e poi anche rea-
listica, per i riflessi e le ricadute 
pratiche», rimane comunque cosa 
sia la Cultura. Ma e il problema di 
un ministero? «Cosa vuole ormai 
cultura 6 tutto, tranne forse la cul
tura. C'e la cultura del sonno, 
quella delle vacanze, quella della 

MOSTRE. Ancona dedica una retrospettiva al pittore dell'eta della Restaurazione 

Francesco Podesti, Taccademico riabilitato 
ELACAHOLI 

• ANCONA «Sono un conservato-
re di buone dottrine, non un imitato-
re> spiegava Ingres a chi gli rimpro-
verava di imitate Raffaello. Contro il 
celebre pittore neociassico 6 valso a 
lungo lo stesso pregiudizio che punl 
anche 1'arte di Canova, considerata 
un sublime surrogato della statuaria 
antica: quello romantico-crociano 
che Lionello Venturi teorizz6 nella 
dlslinzione di due tipi di ispirazione 
artistica, una, immediata dei pnmiti-
vi e I'altra mediala dai greci e dai 
classici. La prima, pervasa di spirito 
divino, la seconda capace solo di 
«raffinare» la natura congelandola in 
belle forme. Allora anche per Fran
cesco Podesti, pittore accademico, 
classicisla e pompiei del nostra Ot
tocento, ci sarebbe poco da dire. 

Protagonista della pittura della 
Restaurazione, acclamato a suo 
tempo come I'lngres italiano, Pode
sti si pud considerare senza timore 
uno dei maggiori artisti della prima 
meta dell'Ottocento in Italia, della 

stessa statura di un Hayez o di un 
Bezzuoli. Ed ora la sua citta natale, 
Ancona, gli tributa I'onore di una ve
ra riscoperta e una piena valorizza-
zione, con una interessante retro
spettiva a lui dedicata visitabile fino 
al primo settembre prossimo nella 
Mole Vanvitelliana, accompagnata 
da un bel catalogo Electa. 

L'evento ha una doppia valenza: 
di novita per le recuperate immagini 
che ricostruiscono la personalis del 
pittore, ma anche di soddisfazione 
per la restituzione al pubblico dello 
splendido edificlo che ospita la mo-
stra. E stato appena compiuto, infat-
ti, 1'ecceilente restauro della fabbri
ca settecentesca a pianta pentago-
nale, praticamente costruita sull'ac-
qua con un complesso sistema di 
palafitte dal grande Luigi Vanvitelli 
nel1734. 

Le opere - selezionate dalla ric-
chissima produzione dell'autore dal 
curatore Michele Polverari - proven-
gono da importanti musei ecollezio-

ni private itaiiani e stranieri, soprat-
tutto dalle raccolte vaticane, ad ar-
ricchire la gia cospicua collezione 
anconetana. Tra le opere recupera
te, i cartoni preparatori degli affre-
schi della Stanza dell'lmmacolata 
Concezione in Vaticano: I'impresa 
piu nota del Podesti, a cui papa Pio 
IX affido la decorazione dell'ultima 
delle Stanze, rimasta intonsa dopo le 
celebenime dipinte da Raffaello. E 
proprio nell'ideale continuita col 
grande maestro del Rmascimento si 
coglie la cifra stilistica del Podesti, 
nato ad Ancona proprio nell'anno 
1800 ma romano di formazione, ac
cademico di San Luca; nel la capitate 
infatti mort nel 1895, dopo aver ope
rate per committenti aristocratici e 
religiosi, non solo nella citta dei Papi 
ma anche a Milano e per I'Europa in-
tera. Piaceva immensamente quel 
misto di estenuato raffaellismo, di vi-
sionaria intensita, contemperati da 
un misurato realismo, tipici del lin
guaggio artistico podestiano, che si 
accostava a quello dei pittori della 
corte Viennese (Peter Krafft, Fritz 

L'Allemand) e delle corti russa e 
prussiana, ma anche al neoseicenti-
smo e medievalismo caro ai francesi 
(Ingres, Gros, Meyner, Fragonard) 
che Podesti pole recepire a Roma 
dagli accademici di Villa Medici. Ne 
sono esempi quadri sfavillanti, ac-
cattivanti, come «David e Micol» di 
Londra che fu esposto per la prima 
volta a Brera nel 1844 con gran suc-
cesso, perche in sintonia con la mo-
da intemazionale orientalista ed 
ecleltica, o il «Torquato Tasso che 
declama il suo poema alia Corte 
estense« del 1883, teatrale e severo, 
forte di un preciso confronto col rea-
le, come fosse un tableau vivanl, e di 
un'attenta regia come se si trattasse 
di una piu ramiliare Scuola d'Atene. 
Qui non e ancora la natura, ma la 
storia a far da maestra: ed un gran 
quadro civile* e la tela del Podesti 
del 1844 «11 qiuramento degli anco-
netani" che celebra l'evento del 1173 
quando la citta di Ancona, alleata di 
Bisanzio e assediata da terra dalle 
truppe di Fedenco Barbarossa e da 
mare dalle navi veneziane, decise di 

resistere ad oltranza, pur stremata 
dalla carestia. Ben quarantacinque 
personaggi disposti come in una 
macchina teatrale rappresentano 
qui I'eroismo dei citladini in una 
composizione alia David, alia Ca-
muccini, ma permeata dl spirito ro-
mantico. II quadro fu esposto pnma 
a Londra, poi a Parigi, e arrivb infine 
ad Ancona nel 1856; la citta occupa-
ta dagli austriaci lo accolse trionfal-
mente, leggendovi messaggi patriot-
tici e tributando al suo autore le sles-
se dimostrazioni che i milanesi ave-
vano risetvato a Verdi. 

In una serata memorabile al Tea
tro delle Muse, in occasione di una 
rappresentazione in onore di Pode
sti. le ovazioni e i volantini con la 
scritta «Onorale i'altissimo pittore» ir-
ritarono gli ufficiali austriaci. Per la 
Corte sabauda Podesti aveva tra I'al
tra gia dipinto nel 1840 "Enrico II che 
benedice le nozze di Emanuele Fili-
berto» per il castello dl Aglie presso 
Torino dove si trova ancora oggi, 
con evidenti signi'icati nsoigimentali 
dissimulati nel quadro distoria. 

reclame dei mobili e dell'abbron-
zatura, la cultura materiale...Ormai 
e un'etichetta che si pu6 dare a 
qualunque cosa Definirla e un 
problema da dizionario d'accade-
mia, ma poi la gente fa come vuo
le lo stesso. II tema decisivo di un 
ministero sono le strutture, le com-
petenze e i mezzi Sul ministero 
dei Beni culturali da anni aleggia 
la retorica dell'agenzia leggera e 
deWauthority, ma in pochissimo 
tempo e diventato un pachiderma 
come gli altri. Abbiamo visto casi 
di restauri dubbi, affidati a coope
rative e subappaltati a ragazzini 
che raschiavano via tutto...Voglio 
dire le competenze: come si fa ad 
avere un ministero leggero se ci 
dev'essere chi deve valutare un re
stauro, chi deve sovrintendere alia 
ricostruzione della Fenice e deci-
dere se farla moderna o rococo, 
1'esperto di musica che giudica a 
quale concerto rock di paese dare 
la sowenzione . E dove c'e 1'auto-
nomia gestionale nessuno trova le 
poltrone per il Piccolo, caso tragi-
comico senza poltrone in mezzo 
alia Bnanza dove non si produce 
altro... E nessuno - neppure il mi
nistro - sa quali sono le procedure 
per nominare il successore di Stre-
hler, che e un uomo di settantacin-
que anni: la stessa eta di Gianni 
Agnelli e Luciano Lama... Insom
nia le question! sono talmente di
sparate che richiedono un ministe
ro smisurato. Cosl il pachiderma 
diventa inevitabile, la burocrazia 
cresce a dismisura e alia fine as-
sorbe tutte le risorse finanziarie 
che non sono molte». 

Disastrofrancese 
Cosa suggerisce, decentrare? 

«Non lo so, ma guardi qua: Optra In
ternationale, editoriale del diretto-
re sulla gestione disastrosa degli 
enti Unci fatta dal ministero della 
Cultura francese. Non solo ai tem
pi di Jack Lang, anche dopo. Indi-
pendentemente dal colore politi
co. Basta leggere: bilanci pazze-
schi, direttori licenziati, richieste 
d'indennizzo finite in tribunate, 
scandali e malversazioni. Allora, 
una cosa 6 ispirarsi all'immagine 
del ministero della Cultura france-

iise; un'altra quello che si leggesui 
giornali..» 

II ministero, nplh(l mecenatismo 
americano non e nella nostra cul
tura: anche I'immobilismo & peri-
coloso...«E diffiolissimo dare indi-
cazioni, cominciamo a riflettere su 
questi dati di fatto per arrivare a 
proposte serie. Ma e abbastanza 
facile prevedere che mettere su un 
carrozzone burocratico vuol dire 
mobilitare il clientelismo; che poi 
si sposta da una parte o dall'altra 
a seconda dell'esito elettorale. Ne 
credo si possa ignorare che, sul 
programma del Lincoln Centre di 
New York, I'elenco dei benefatton 
prevede comuni cittadini che ma-
gari sono scritli li solo per cinque-
cento dollari. Mai visto sul pra-
gramma dell'Opera di Roma, dove 
bisognerebbe scrivere i nomi dei 
portoghesi che vanno col biglietto 
omaggiol». 

Cosa dice, I'alternanza final-
mente raggiunta ci donera almeno 
un clientelismo piu ordinate? For
se sara pid difficile spostarsi conti-
nuamente di qua e di la: in fondo 
ogni cinque anni si vota. «Francia 
o Spagna purche se magna. E 
scritto sui libri di storia. Anche 
quella era alternanza». 

DALLA PRIMA PAGINA 

Gli itaiiani? 
mente, alia costruzione di confini 
senza sbocchi, di muri invalicabili, 
fatti di esplicili egoismi (e che sia-
no tanto espliciti e «il nuovo»). Fol-
lemente. ma poi chissa. E in ogni 
caso il danno c'e gia. perche e un 
danno di natura morale, una battu-
ta di arresto d'una difficile impresa 
comune. E allora la lezione e che e 
obbligatorio distinguere, dare acia-
scuno il suo nome, tenerconto dei 
diversi percorsi e dei differenti con-
nolati Ma dopo, dopo non esisto-
no confini, nessuno pud chiamarsi 
fuon da nulla e ognuno e restituito 
agli altri: con un nome piu grande 
del suo 

Aver sempre presente questa 
ampiezza del quadra, questa pro-
spettiva finale, risponde all'educa-
zione civica invocata da Rocca; ed 
e indispensabile anche per la solu-
zione dei probleiru particolari che 
quotldianamente ci inquietano (a 
carico mettiamo dell'esser nati e 
vissuti a Bologna o a Sassari). Miti-
ghiamo allora la asserzione inizia-
le. nostra grave difetto nazionale e 
credertroppoaH'esistenzadegli ita
iiani [Salvalore Mannuzzu] 
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UN MITO TRA I MITI. Assenti da qualche settimana i «Miti» di 
Mondadori, in classifica lo spazio dei supereconomici e presidiato 
da un altro, e ben solido, mito. Tutti ormai saprete che Stephen 
King ha deciso di rinverdire i fasti del fueilleton, pubblicando a 
puntate (ma in volume, non su un giornale) il suo nuovo romazo. 
Puntata dopo puntata, il pubblico ha un motivo di suspence in piu: 
deve aspettare che esca il volume successivo, e fino ad allora tenersi 
la curiosita. Un sadismo in piu nei confronti del lettore, che 
riconoscente ringrazia e acquista. 11 fenomeno sta crescendo, tant'e 
che a entrare in classifica e la seconda puntata e la prima sta 
recuperando. 

libri 
De Crescenzo Online e disordine Mondadori, lire 25.000 
Enzo Biagi Quante donne Rizzoli, lire 29.000 
Alessandro Baricco Seta Rizzoli, lire 18.000 
Michael Crichton II mondo perduto Garzanti, lire 32.000 
Stephen King Latanadeltopo Sper/ing, lire 6.500 
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ALTRI ORRORI. Molto meno esotico, ma piu inquietante e 
straziante e un piccolo libro, solo 34 pagine, che il giomalista 
Antonio Calabro ha pubblicatc per le Edizioni della Battaglia. Si 
intitola La morte ha fatto cento (lire 10.000) e racconta una storia 
siciliana esemplare: perche un giomalista lascia la sua terra e 
decide di andarsene altrove a vivere e lavorare. E anche la storia 
dolente e tragica, ma sempre venata di voglia di cambiamento, di 
un giornale scomodo: L'Ora, l'unico quotidiano che a Palermo 
cerco di fare un'informazione indipendente e d'opposizione. Fu 
stroncato dalla violenza mafiosa e soprattutto dall'indifferenza della 
citta. 

II ritomo di Anna Maria Ortese 
L'appassionata ricerca della verita, 
protagonisti quei «visionari» guidati 
non dal dono dell'intelligenza 
ma dall'illuminazione della carita 

«L! e stone sono piene di muta-
. menti», e Anna Maria Ortese 

lo ribadisce di romanzo in ro-
manzo con una capacita di inlrec-
ciarle per noi che non finisce di stu-
plrci, talora di sbigottirci. Anche in 
Alonso e i visionari come ne LI-
guana e ne // cardillo addolorato, 
ideate trilogia «animale» dei muta-
menti, personaggj si trasformano 
ne) corso della storia, verita si ro-
vesciano e ri-rovesciano, apparen-
ze si distruggpno e convinzioni si 
sgretolano, ma ci6 che fa la diffe-
renza, e direi la necessity di Alon
so, 6, in rappqrto a tutta I'opera 
della scrittrice, la lucidita, la quali-
la di punto d'arrivb teorico, e perfi-
no didascalico, Non e impenetra-
bile la realta, non e priva di senso, 
ma ha blsogno di «visionari» che, 
come ia scrittrice, di conlusione in 
contusione e in faticpso apprendi-
mento, sappiano decifrarla guidati 
non dal dono deH'intelligenza o 
dall'abbandono alia speranza, 
bensl dalla piccola immensa luce 
della carita • che parte da se, che 
hasolobisognodise. 

Ortese ha deHhitovttonso e i vi
sionari un «giallo metafisico», e ta
le esso e dawero. Attorno a un cri-
mirte, in anni di terrorismo, in un 
avanti e dietro di testimonianze e 
rlfehmentl dalla meta elegit anni 
Cinquanta ai Settanla a quasi oggi 
si dipana una ricerca e una inter-
rogazlone - un'investigazione, 
un'lnchiesta - in cui si rispettano 
tutte ie regole del genere «giallo 
classico», ma in cui I'inchiesta, va 
ben oltre la ricerca di «chi e I'as-
sassino», e mette in campo interro-
gatM ultimi, 1 piO prbfondi e i piu 
irrisoitl e direi, anche oggi, i piu di-
menticati dallo stprdimento deile 
masse e dalla mera retorica dei fi-
losofl - che ciarlano d'altro, fingen-
do di parlare dell'essenziale. 

Aitomiati da un com di voci che 
protervamente o altannosamente 
cercano di interpretare pochi fatti 
confusi (la realtae mutevole ma 
le sue manifestazionl aneddotiche, 
se cosl si pu6 dire, appaiono infi
nite anche se non lo sono, poiche 
rispondono a tipolbgie ed espe-
rienze limitate), i protagonisti di 
Alonso e I visionari sono due intel-
lettuali di specie distanti, e tuttavia 
attratti I'uno daU'allro in una ten
sions di amiclzia e dlversita: il pro
fessor Decimo (italiano; e gii nel 
nome matematico e un'idea di 
astrattezza, di cerebralita) e il pro-
fessore Jimmy Op (statunitense, e 
il cognome intero e Opfering, Offend), il primo 
negatare e II secondo riprlstinatore di un rap-
porto uomo-natura e uomo-Padre. 

II primo, «uomo della perdita», come tanti, 
come i piO, e il nichilistico aggressore di un Pa
dre con cui il legame si e rotto, e che solo nella 
rivolla vede uno scopo, conoscendone pero I'i-
nutilita e in qualche modo I'obbligata sconfitta, 
ma non per questo, meno placato, meno tran-
quillo (forse il suo rifiuto del mondo cost co
rn's avrebbe potuto avere risvolti piu ricchi, lo 
scavo sarebbe potuto essere piu profondo) . II 
secondo sa che, oltre cid che ci appare, altre 
cose ci sono; viene da una cultura meno gretta 
e materiallsticamente aspra o rulfiana di quella 
italiana e, diciamo in aggiunta ai dati che forni-
sce Ortese di Decimo, genericamente cattolica 
e «machiavellica». 

Nel romanzo si cita, mi pare, ben tre voile 
Emerson, e non e certo casuale, visto che non 
si citano altri pensalori e filosofi con questa in-
sistenza. E insomma un «trascendentalisla», 
pensa che una trascendenza ci sia, e che essa 
vada captata, da essa ci si lasci guidare. 

C'e pero un terzo protagonista, nel romanzo, 
an2l dei terzl: i bambini. Julio, Decio, e infine il 
flglio di Julio, Mohammed, che verra da coloro 
che lo adottano chiamato anche Alonso - il ter
zo Alonso di questa mutevole vicenda, perche 
ce n'e un secondo, mutevole servo. Essi sono il 
tramite vera, il passo, il contalto tra gli adulti e 
razlonali protagonisti e I'alterita divina che e 
Alonso il puma, I'animale che si fa umano e 
perde di ferinita, e che i bambini possono rico-
noscere in quanta essi perdono di umanita, e 
sono vicini all'animalila. 

A muovere i sentimenti negativi di Decimo e 
«l'invidia» per chl ancora puo comunicare con 

II piccolo puma 

II cardillo 
«AkMi50 e I vtstoiuri- e rutthno romanzo di Ariu 
MariaOMesc:UpubMiuAdelphi{p.Z4S,lllc 
28.000), che aveva tre anni fa ripubbliuto«ll 
nunc nonbagna Nipoli» (uno del libri piu famosl c 
piu dbcussi di Ann* Maria Ortese, apparso in prima 
edUone nel 1953 per Einaudi,ottenendoil 
preniloVlareHlolecheavevapresentatonel 
1993 «ll cardillo ad(kHorato», romanzo die 
guadagno largo successoe che rappresento il 
ritomo alia namtivadl Anna Maria Ortese dopo un 
iHenHo protnrttosl per una dedna dl anni. Anna 
Maria Ortese e nata Napoli da una famiglU dl umill 
condUonl. Ha esordito nel 193 7 con una raccotta 
dl nccontl, «Angelid dok>ri». Seguirono numerasl 
alW raaontieromanzi, tra i quali «Slleniioa 
MHano» (1958),-Laluna sul muro e altri raccontl» ( 
1968),«L'iguana» (1965), ..II portodi Toledo.. 
(1975), -Il cappello plumato" (1979). Anna Maria 
Ortese ha collaborato inortre a numerosi glomall, 
Ira i quail »OgoJ», «Europeo'>, «Corriere della Sera-. 
IsuolscrtWoJomalistidsonostatiraccorain 
volume da Marcosy Marcos. 

Alonso e la 
OOFFREDO FOFI 

la natura e con il Padre - i bambini, cioe, fosse-
ro pure i propri figli. E il conflitto tra l'eta adulta 
di «uomo della perdita> come suo padre, e il ri-
cordo della comunicazione con Alonso che, 
quando Alonso si ripresenta in una delle sue 
non casuali «resurrezioni», porta Julio alia tra-
gedia, porta alia uagedla su cui indaga il ro
manzo e che e I'occasione del romanzo. 

A reggere le fila di questa .storia piena di 
mutamenti» molti dei quali devo qui trascurare 
per obbligo di sintesi, e una narratrice, Stella 
Winter, signora di limitate capacita intellettuali 
e che si direbbe refrattaria al mistero e alia sua 
esplorazione, ma che e trascinata dalla storia e 
dai mutamenti, fino a «vedere« qualcosa anche 
lei, come in uno specchio, awicinandosi, di ti-
tubanza in titubanza, alia luce. 

La saggezza di narratrice di Anna Maria Or
tese se ne serve per pennettere a noi di entrare 
nella storia come Stella Winter, di passo in pas
so e di rovesciamento in rovesciamento. 

Alonso e il Mutamenlo, e I'incontro della na
tura e del divino e - per quanto io dubiti che 
Anna Maria Ortese userebbe queste azzardate 
parole - I'incontro tra le due matrici cultural! e 
religiose che hanno retto la nostra civilla e che 
la nostra civilta ha finito entrambe col negare: il 
paganesimo (la tradizione greca; la Natura) e 
il cristianesimo (dalla parte del Figlio che viene 
a sacrificarsi per portare rlparo all'ingiustizia 
della storia: all'incomplelezza assassina che e 
dell'umano). 

La Creazione e imperfetla, dice altrove (in 
un'intervisla) Anna Maria Ortese, ma pud esse
re migliorala. si puo intervenire su di essa. Co
me? Con Yofferla, la riparazione, il sacrificio. 

«Perche I'ingiustizia va, purtroppo, pagata, an
che se non necessariamente da chi la commi-
se». 

La scrittrice arretra di fronte alia presunzione 
di dover affermare la sua comprensione in pri
ma persona. Si nasconde dietro Jimmy Op, suo 
alter-ego, ma deve giustificare la «visione» di lui 
ricorrendo a una lettera di pazzia. La lettera e 
ad Abramo Lincoln - ed e essa il punto finale 
del romanzo, il suo diapason, cost come I'in
contro nel deserto dell'Arizona tra Decio e 
Alonso ne e il punto nodale, la sua necessity e 
il suo fulcra. Ad Abramo Lincoln: cioe alia Sto
ria e alia Politica e a un'idea di Giustizia possi
ble che la storia e la politica potrebbero e do-
vrebbero far proprie. 

Dice Op: «... il Mondo, Signore, solo appa-
rentemente e I'Utile e il Visibile. Dietro i suoi 
confini scintillanti, nelle profondi notti d'estate, 
regnano I'lnutilita e la Grazia, la Gioia e il Dolo-
re assoluto. Tutto cid che e etemo, che confor-
ta quanti attendono nella disperazione, tutto 
ci6 che e piccolo e che e in attesa del Padre». II 
Puma divino, Alonso, «il piccolo Cristo» dell'Ari
zona, e la riconciliazione possibile tra uomo e 
mondo, e «l'awicinamento della patria lonta-
na». Egli subisce I'offesa, ma anche indica il 
modo in cui i'ollesa va pagata, va riparata. Jim
my Op si fa vittima sacrificale, anche se la sua 
umanita lo condiziona cosl tanto da farlo mori-
re per i colpi di una menzogna che per lui e 
I'offesa massima, quella del disconoscimento 
da parte di Decimo della loro amicizia. 

La riparazione e nel sacrificio, nel bisogno 
che il mondo degli uomini ha per soprawivere 
- soprawivere ancora per quanto? -, di uomini 
che intuiscano e di uomini die non accettino, 
di uomini che si offrano. 

Delia visionaria saggezza di Anna Maria Or
tese, della ricchezza coinvolgente e disvelatrice 
delle sue trame (dei suoi mutamenti) due cose 
infine si fermano nella nostra comprensione 
della storia di Alonso e dei visionari: I'appello 
al ricongiungimenlo tra cristianesimo (Uomo) 
e paganesimo (Natura) - che e afline sul piano 
teorico e religioso a quello proposto da altri 
grandi pensatori dell'altro secolo e del nostra, 
da Tolstoj a Gandhi, da Simone Weil a Schwei
tzer, un filone di pensiero sempre piu necessa-
rio in tempi di agonia della natura e di muta-
zione dell'uomo; e I'invocazione alia responsa-
bilita di ciascuno, dalla parte del passato, del 
caduto, del colpevole, del debole, del piccolo, 
del bambino, del Cucciolo. Di Alonso. 

II rito dell'acqua sempre rinnovata nella cio-
tola, per un eventuate e possibile ritomo del 
piccolo puma del sacrificio, e il gesto su cui 
chiude la storia e in cui Stella Winter rispetta 
1'esortazione di Jimmy Op a Lincoln: «L'acqua 
di Dio e oggi carente dovunque si ha sete. Date 
solo acqua, per carita, senza sale ne minacce 
di morte». Ma I'ultima parola sta a Stella/Anna 
Maria, nell'altissimo finale di un romanzo che e 
ben piu di un romanzo e che se in tanti ap-
prezzeremo in pochi ahime leggeremo in 
quanto esso ha «di piti di un romanzw, disposti 
a farsene coinvolgere come Jimmy Op si e fatto 
coinvolgere dall'offesa subita da un Puma-Cri-
sto, un'offesa che la realta continuamente os-
sessivamente tremendamente ripropone. Dice 
Stella/Anna Maria: «La vita non e mai nelle no-
stre stanze, ma altrove. Cosl, chi cercasse il 
Cucciolo, scruti la notte, nel silenzio del mon
do; non lo chiami, se non soltovoce, ma sem
pre abbia ctira di rinnovare I'acqua della sua 
ciotola triste. Non visto, verra». 

Un mondo indocile 
che non sopporta 

semplificazioni 

FRANCISCO M. OB SANCTIS 

M algrado le calamita immense che I'affliggono, Napoli 
non ha compiuto un sacrificio pari a quelloche e stato 
imposto a Roma: la rinunzia alia propria identita», scri-

veva, una diecina di anni fa, Elena Croce in Due Cilia. Solo a 
partire dal recupero e dalla riapprapriazione di questa iden-
tita - che sembrava condannata all'estinzione o rimossa - e 
possibile parlare di «rinascimento napoletano», riferendosi 
alia nuova immagine della Citta che da poco piO di due an
ni si va diffondendo. Fenomeno che sernbrerebbe dimostra-
re quanto il tentative di govemare Napoli, ancorche diffici-
lissimo, possa non essere «inutile». E il rapporto tra identita e 
rinascimento impone un ripensamento del problema della 
tradizione che tiene insieme i due termini. Ma, quale tradi
zione? Per una citta come Napoli la domanda e ancora me
no oziosa che di consueto. La citta, infatti, e costitutivamen-
te polivalente: la sua localizzazione geografica e culturale la 
elegge ad essere il centre di diverse periferie conferendole 
una natura indeclinabile di «soglia», rispetto a polarita forti 
come quelle Nord-
Sud, Est-Ovest; ma an-

che rispetto alle sue 1 ^ a f t e V O C l 
speciliche polarita di . . -^ 
urbs stratificata e ano- fW u l S C U I O F O 
mica e di civitas carat- u B | n s t t < k | m o i * I A 
terizzata da «porositi» • ' •» in«wCII!I«J) l l lW 
tra pubblico e priva-
to.di antico meticciato AncoaNapoli.AMilanKiavviatouna 
culturale e di altret- pkooUdlscussionesul«inoinento>> 
tanto antica «nobilta» cultimledellacitti.approrttUiHlo 
Per cui, se da un lata deNapubblicazionediduellbri, 
e certamente vero che «Vsmoun rinasdnwnto napoletano» 
nihil hoLi nisi tradi- '(U|U»i1,p.74,llre)clier»ccogllegli 
turn, e soprattutto ve- Interaati pronundatl dal slndaco 
ro che il traditum che AatonloBassollrtoedaCoftredo 
permette il nuovo na- Fofl.EduardoOcetyn, Francesco 
scimento non si da Ced,DanlelaLtpore,nelcoreodi 
sponlaneamente, ma CalassiaGutenberg,e..Napoli 
si sceglie. Su questa angelica Babele-(Rizzoli, p. 214, lire 
scelta, dunque, si mi- 26.000), dell'assessoreall'ldenttta 
sura e si misurera la RenatoNkollnl, dietestlmonia cost 
capacita di governo la sua nuova esperienu 
del possibile rinasci- amministrativa.Sultenusonogla 
mento napoletano. Interventutl VHtorio Dlni 

II lavoro fin qui («L'lnnovjiione,laconinilstkMiecon 
svolto sull'immagine aftremurtkulhiralironneespresslve, 
della Citta ha data hacaratterizzatoUricerueirisurUti 
frutti, non solo in ter- neldnema.ndteatro, nella muska, 
mini di rilancio di Una liela letteratura degH autori 
parte da tempo letar- napotenatideH'ultimodec«inlo,....); 
gica dell'economia StefanoOeMatteis(«Eliidubbk)clie 
cittadina. E rispetto ai ' ungovernodev'esserd.inaquesto 
risultati fin qui conse- vadiparipassoalleresponsaMlrta 
guiti - che fanno spe- delgovemantidlcreare 
rare si affrontino con Infrastnittureesistemltfi 
la stessa determina- comunkazlone....>)edaHarinoNtola 
zione i nodi cruciali (•AuantoallaKgolanKntazione 
delle antiche miserie occorronol'autoregolsiiientazlonee 
napoietane - mi sem- ilccHifronto.oggiineludibik.conll 
bra comunque ozioso nwrcato »). Intervieneoggi II 
discutere circa il pre- professorFrancescoM.DeSaiKtis, 
ciso dosaggio nel rap- rettoredell'IstltutoSuorOrsola 
porto tra virtu e fortu- Benincasa. 
na di chi in questo la
voro si e impegnato. 
Certo sarebbe ingenuo considerate I'attuale vivacita della 
Citta un semplice fenomeno di euforia post-depressiva o, 
peggio, ricondurla tutta alia logica dellVeventon: accanto al
ia virtu che ha permesso la svolta, c'e stata la .fortuna» di 
trovarsi ad operate su un terreno di cultura bonificato dal 
collasso della vecchia classe dirigente e alleggerito e prepa-
rato da istituzioni e personalita, forti ma isolate, che da oltre 
un ventennio hanno lavorato in condizioni difficili per que
sta rinascita. Ma saper sfruttare le condizioni favorevoli per 
approffittame positivamente, non fa parte della «virtu politi
cal.? 

11 wdiario di un anno» di Renato Nicolini sembra destinato 
a rawivare il dibattito sull'identita napoletana rimasto, per il 
grande pubblico, fermo alia polarita tra la tesi di La Capria 
(Napoli avrebbe perduto armonia e modernita col fallimen-
to del Novantanove) e quella di Pasolini (i napoletani come 
i Tuareg preferiscono estinguersi piuttosto che adattarsi alia 
modernita). Ma se da un lata non si puo continuare ad 
aspettate un treno perso due secoli fa, e forse troppo esi-
gente una fedelta a se stessi che impone 1'estinzione. In una 
fase cosl delicata di apertura, come quella attualmente vis-
suta da Napoli, ogni ricetta e difficile. Ha ragione Marino 
Niola (IVnitd 2, del 3 giugno 96) nel sottolineare metodolo-
gicamente I'esigenza di coniugare la questione dell'identita 
con quella dell'industria culturale e il problema delle garan-
zie di autonomia delle espressioni culturali con quelli del 
controllo dei «mezzi di produzione.. delle medesime. 

Al tempo stesso, perd, necessita 1'intelligenza di un mon
do indocile, come Napoli, ad ogni semplificazione mono-
causalistica. Un'intelligenza che reclama, certo, disponibili-
ta e capacita di ascolto nei confronti di una realta nativa-
mente pollfonica, ma che sia dotata soprattutto di misura 
critica (evitare che formule suggestive come Babele, baroc-
co e meticciato regrediscano ad acritica legittimazione di 
tutto I'esistente) e senso storico nell'esonerare Napoli dalla 
rincorsa del nuovo come valore indiscutibilmente positive, 
ma anche dalle ricerche folkloristiche e pacchlane nell'au-
tocompiacimento per i consunti panorami morali e natural!, 

I 
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"POESIA 

QUAL RUOIADA O QUAL PIANTO 

Qua' rugiada o qual pianto 
quai lagrime eran quelle 
che sparger vidi dal natturno manto 
e dal candido volto delle stelle? 
E perche semind la bianca luna 
di cristalline stelle un puro nembo 
a Verba fresca in grembo? 
Perchi ne I'aria bruna 
s'udian, quasi dolendo, intorno intorno 
gir I'aure irtsino al giorno? 
Fur segni forse de la tua partita, 
vita de la mia vita? 

TORQUATO TASSO 
(dalle Rime, UTET) 

TRENTARIGHE 

ina e la sua luce • • • 

OIOVANNI 

I n «Buio a mezzogiorno» di Ar
thur Koestler (1940) c'e un epi-
sodio che non riesco a dimenti-

care. Ed e quando, ascoltando 
dalla sua cella il «Morse» carcera-
rio di un ignoto compagno, il pro-
tagonisla si accorgeche in una pa-
rola e saltala Una letters. 11 mes-
saggio s'interrompe, poi riprende, 
si completa la frase, si chiarisce il 
senso: quel «sorete» era un «sorge-
te»... «Sorgete, miserabil! del 
mondol », che nel testo italiano 
era inteso come traduzione del 
famoso «Debout, debout, dam-
nes de la terre» nel canto della 
(sempre) nostra «Internaziona-
le». 

Per molto tempo -ho amato 
pensare che .Koestler avesse, vo
lute rifarsi a-quel ventesimo.toa-
pitolo della "Certosa di Pmrnn" 
di Stendhal dove Gina comuntea 
con segnall luminosi con Fabri-
zio prigioniero nella torre. An-
che II c'e il salto di una lettera: 
•...ina pensa a te». 

Koestler aveva letto Stendhal 
certamente assai prima d ime . 
Salvo che adesso, alia tardiva 
lettura di una affascinante tradu
zione in versi di «Ero e Leandro» 

OIUDICI 
(Marsilio) a cura di Guido Pa-
duano, mi trovo a riflettere come 
il motivo delia «luce», della sua 
npresenza» e/o «assenza», sia un 
«topos» onnipresente nella lette-
ratura d'amore. Dopotutto, an-
che il protagonista di Koestler 
(per il quale alia luce si sostitui-
sce il suono) e in carcere per 
amore di un'idea. E Gina che 
parla di segnali di luce a Fabri-
zio discende (insieme a Isotta e 
Giulietta e altre eroine per le 
quali la luce e, in diversi modi, 
un segno linguistico) da Era, a 
sua volta erede di tutta la tradi-
zione greco-latina (per tacere di 
altre). 

Dall'alto della sua torre, Ero 
accende un segnale ^d'amore^ 
per guidare ogni sera attrjpersrll 
I'Ellesponto l'instancabilj;.njtiota|| 
tore Leandro suo sposo ndfturno" 
e segreto. Fin quando • «Un 
aspro soffio di vento spense la 
lampada infida / e la vita e Pa-
more dell'infelice Leandro». 

Ma non accontetatevi di due 
versi ; leggetela, se potete, per 
intern questa felicissima tradu
zione (con testo greco a fron-
te). 

INCROCI 

Le lettere morte 

E sce finalmente in Italia Brani 
scelti dalla comspondenza 
con gli amici, il libro a cui 

Gogol ha voluto consegnare la 
sua verita (Punica opera -che fi-
nora, abbia dawero senso») con 
una ricchissima introduzione di 
Fausto Malcovati (Giunti, Firenze 
1996). Nel marzo del 1845 Gogol 
si sente prossimo alia morte. «La 
morte non viene, come scrive 
Malcovati, ma resta la depressio-
ne, Pincapacita di prendere la 
penna in mano, Pinsoddisfazio-
ne, che si trasformera in rifiuto to-
tale, delle pagine del secondo vo
lume di Anime mort&>, che di fat-
to saranno bruciate di li a pochi 
mesi. Ma dentro questa crisi e in
sieme a questo «sacrificio» nasce 
il progetto di un altro libro. Rac-
cogliere brani e frammenti delle 
lettere scritte nell'anno preceden-
te e nell'anno success™ (dal 
1844 al 1846) e fare di questo li
bro Popera che non solo dovra 
supplire al vuoto lasciato dalla di-
struzione delle Anime morte, ma 
sostituirsi retrospettivamente a 
tutto quanto Gogol aveva fino a 
quel momento scritto. 

II libro parla di tutto, della Rus
sia, della condizione femminile, 
di politica, di religione, di poesia. 
Parla di tutto in tono unilaterale e 
presuntuoso. E come dice lo stes-
so Gogol nl'uomo unilaterale non 
sa trovare il giusto mezzo in nul
la. L'uomo unilaterale non pud 
essere un vero cristiano: pud es-
sere solo un fanatico». All'inizio 
di tutto c'e la morte. II primo pun-
to del suo testamento, con cui si 
apre impudicamente il libro, re-
clama che il suo corpo non ven-
ga sepolto finche in esso non ap-
pariranno chiari segni di decom-
posizione. L'uitima pagina del li
bro si chiude con una visione 
apocalittica, in cui tutto il secolo 
XIX, imputridisce nella tetraggine. 
•Tutto e spento, la tomha,daper-

,- . .^4r * (tutto! Qiol,Yuptoj|,spaWi%)SO ci 
H "p, 1 '' 'ap>are,illuo'fnon|o!».jg '* 
•h ; ,.= Ma forse l'onira MlaJfeorte 

ha messo in luce una crisi gia la-
tente. Una crisi che nasceva dalla 
percezione della sua stessa gran-
dezza. I suoi personaggi toccano 
da vicino i lettori perche essi ven-
gono tutti, scrive Gogol in una let
tera del 1843, dalla storia della 
sua anima. E sono grandi, come 
aveva detto Puskin, proprio per la 

loro piccolezza. Nessuno come 
lui ha saputo mettere in luce la 
volgarita, nessuno ha saputo «de-
lineare con tanta forza la volgari
ta dell'uomo banale, di ingiganti-
re tutte le piccolezze, le cose piu 
insignificanti che di solito sfuggo-
no alio sguardo». Ma questa vul
garity e tragica, e assenza di luce, 
e spaventosa come Panima che 
Pha generata e in cui si e acquat-
tata. 

Gogol cerca, nella seconda 
parte delle Anime morte, di atte-
nuare la sensazione terribile che 
la sua opera ha suscitato nei suoi 
lettori e in lui stesso. Cerca di 
proporre «fenomeni consolanti», 
•uomini virtuosi come personag
gi'. Ma questo non gli riesce. Cid 
che ne sortisce, dopo cinque an-
ni di lavoro, e solo disordme, in-
vece che Pordine e Parmonia che 
egli aveva sperato. Allora egli ri-
nuncia ad un compito che non 
gli era possibile assolvere: dare 
corpo a valori e a istanze etiche 
che emergessero al di sopra della 
sua straordinaria capacity di per-
cepire e di dare figura alia volga
rita e alia betise che lo circonda-
va. Di qui il tono drammatica-
mente vero e al contempo dram-
maticamente (also e contradditto-
rio dei Brani scelti dalla corri-
spondenza con gli amici. Di qui la 
vacuita di molte delle sue affer-
mazioni, che esprimono una ten-
sione etica verso un mondo che 
non riusciva a vedere con Pintelli-
genza e con Pimmaginazione, 
Cosl il mistero stesso della vita gli 
sfugge e "tutto, egli scrive, mi di-
venta enfatico, oscuro e incom-
prensibile". 

Tim O'Brien ha scritto un thril
ler senza soluzione (// mistero del 
logo, Mondadori, Milano 1996). 
0 ' Brien non e Gogol, ma ha ca-
pito, e su questo ha costruito il 
suo libro, che non tutto pud esse
re spiegato Sono niostri i perso
naggi di Antihe mqrte ? E un rrjo-
strd il personaggio de // mistero 
del logo? CdsVrisponde O'Brien:« 
Possiamo credere che non era un 
mostro ma un uomo? Che non 
aveva altre colpe che di essere vi
vo ? Pud essere cosi semplice, la 
verita? Cosi tremenda?». Tremen-
da come Cicicov rimuovendolo? 
Si pud arrivare ad una forma di 
bene che non contenga anche 
questo male? 

"RaiGioNEyi 

Andate e moltiplicate le domande 
LIDIAMACIOI 

S empre piu spesso giomali 4ai-
ci» pubblicano riflessioni su te-
ml riguardanti la fede. Sarebbe 

stato strano qualche hanno fa tro
vare su un quotidianocome IVnita 
tanto spazio dedicalo a nquestio-
ni teologiche», come in occasio-
ne delle provocazioni lanciate da 
Vattimo nel suo ultimo libro Cre
dere di credere. Questo creare 
uno spazio di diseussione e una 
scelta coraggiosa che va apprez-
zata ed incoraggiata perche sti-
mola I tentalivi di confronto in 
una societa che, spaventata dalla 
complessita dei percorsi, ripiega 
sulla tolleranza a scapito della 
dialettica, Noi non riusciamo a 
cogliere con chiarezza le ragloni 
che hanno determinate questa 
svolta. Forse pud essere stata de-
cisiva la fine del cattolicesimo 
politico*, dove I'essere cristiano 
era sinonimo di cattolico e per lo 
piu democristiano. Vogliamo pe-
rd essere attenti agli stimoli che 
sorgono in questo nuovo clima 
ed invitare le chiese a lasciare da 
parte atteggiamenti di rivincita ti-
plci di coloro che hanno visto 
crollare le ideologie altrut, di co
lore che vogliono costmire sulle 
macerie. Chi e disponibile a con-
frontarsi sui temi della fede non e 
necessarlamenle un figliol prodi-
go... 

II nostra inlervenlo piu che sof-
fermarsi direttamente sui conle-
nuti del dibattito vuole provare a 
localizzarc I'attenzione sull'im-
portanza del metodo per un con
fronto sui temi proposti da perso-
ne curiose ed inquiete come Vat
timo. II suo libro pur avendo 
obiettivamente dei limit! (come 
ad esempio una lettura un po' 
parodizzata di Barth) ha anche 
tanti pregi, primo fra lulli il soffia-

HBOINATO" 
re sulla brace e rendere di nuovo 
«incandescente» il dire Dio Ab-
biamo apprezzato in Vattimo 
proprio quelle cose che da molti 
sono state giudicate un difetto. 
Affascinante il «tono»: la disponi-
bilita a parlare di Dio in prima 
persona, senza giocare in difesa, 
la sua onesta intellettuale che lo 
porta sia a «pagare i debiti» al cri-
stianesimo (egli vede nel enstia-
nesimo una possibile radice del 
pensiero debole) che a ricono-
scere il bisogno di ulteriori letture 
teologiche. La voglia di comuni-
care sembra essere piil forte della 
paura di sottoporsi alia possibile 
ironia dei lettori 

Sono apprezzamenti sui meto
do piO che sui contenuto, certo, 
ma I'attenzione al metodo non e 
marginale esso determina il cli
ma di dialogo e la qualita della 
fede stessa. Lo stiamo imparando 
anche noi, grazie ad un piccolo 
gruppo di confronto formato da 
eredenti di confessioni diverse 
che da un anno si incontrano re-
golarmente per provare a «dire 
Dio» con linguaggi che attingono 
dalla sorgente delle diverse tradi-
zioni (al plurale). E un piccolo 
tentativo locale fatto di volti co-
muni, di gente disposta a con-
frontarsi onestamente sulla fede, 
un vero iaboratorio dove con stu-
pore e fatica si impara a nomina-
re le diversity senza volerle ne-
cessariamente superare La diver
sity e iscrilta nel «codice geneti-
con stesso del cristianesimo 

Oggi piCi che nel passato pos
siamo provare a riflettere su Dio 
al plurale stimolati (nel bene c 
nel male) dal complesso conte-
sto culturale in cui viviamo- lo svi-
luppo dei fondamentalismi reli-
giosi e non, Pinteresse da parte 

del mondo laico per le questioni 
religiose, la crisi del cristianesimo 
stesso die necessita di essere ri-
pensato alia luce del dialogo ecu-
menico, interreligioso, e del mon
do contemporaneo. La strada 
delle definizioni appare pertanto 
rischiosa e perversa, Pid che ri-
cercare la luce troppo abbaglian-
te dei pensieri conclusi e neces-
sario nscoprire un linguaggio in-
tuitivo, che non delinei una stra
da, ma la evochi. Abbiamo biso
gno di un linguaggio che parli 
per immagini (Gallas con «il volto 
deluso dell'amico» ci ha offerto 
un brillante esempio di come in 
un'immagine si possa con imme-
diatezza sintetizzare i due poli 
dell'annuncio evangelico: il giudi-
zio di Dio, da una parte, e la gra-
zia, dall'altra) e di percorsi mobt-
h. Questo non solo per fedelta al
ia storia presente, ma anche alle 
radici della nostra identity cristia-
na: il movimento cristiano veniva 
all'inizio chiamato «la via». I cn-
stiani erano nquelli della via». 

In questa prospettiva ripensare 
la fede oggi significa fare ncerca, 
sperimentare, cambiare strada, 
fare delle sintesi prowisorie, non 
confondere i cartelli che indicano 
le direzioni (per noi cristiani Pe-
vangelo) con quelli che indicano 
solo il pericolo (i dogmi) La ri-

cerca aspetta a definire, e tuttavla 
si dota di strumenti esigenti. Non 
assume un atteggiamento di ire-
nismo, nconosce la parzialita ed 
evita le generalizzazioni (non esi-
ste un'unica categoria del divino, 
del sacra, un credente cattolico e 
diverso da un credente protestan-
te od ortodosso), anche queste 
semplificazioni da parte di chi 
•crede di non crederes nascondo-
no il rischio di intolleranza. La 
differenza va nconosciuta e biso-
gna fare la fatica di coglierla. Cer-
care di entrare nei linguaggi al 
plurale, parlare delle Scritture piu 
che della scrittura, non e sempli
ce, richiede disciplina e fatica per 
i teologi e non. I teologi hanno 
bisogno delle domande che sor
gono dal mondo laico, spesso 
piil stimolanti delle risposte. I 
non teologi pero non possono li-
quidare la serieta della ricerca 
etichettandola come «accademi-
smo», ancor di piu in un contesto 
come quello italiano dove Punica 
disciplina accademica che non 
vede riconosciuto il suo status e 
proprio quella teologica. 

Che le domande si moltiplichi-
no e che gli atteggiamenti difensi-
vi lascino il posto alia curiosita e 
alia ncerca. 

'Pastora battista 
** Prete operaio 

"IREBUSI DI D'AVEC 
(foltes) 

goalgotha 
assUefatto 
Immesonlto 

slstemetlco 
Inconaollablle 

II calvarlo del capocannoniere 
chi d colpito da assuefazlone all'Uefa 
chl, col broncio, si e messo nei panni di Perry 
Mason 
chi fa regolarmente vomitare 
il dee-jay cui nessuno pud portare conforto 

"RELIGIONER 

Ritorna tra noi la teologia 

I I libro di Gianni Vattimo Credere 
di credere mi ha suscitato due 
reaziom, una di perplessita, Pal-

tra invece favorevole. Premetto che 
sono lieto di questo «ritorno» alia 
fede evangeiica da parte di uno 
dei maggiori intellettuali italiani 
contemporanei; e cid anche per
che riguardo alle tematiche di fede 
e a tutta la dimensione religiosa in 
generate, il pensiero laico (italia
no in particolare ma non solo) ha 
dimostrato chiaramente di non es
sere attrezzato, abbandonandosi a 
stereotipi («La teologia? Puah, ro-
ba da preti») o esibendo la soiita 
spocchia che ha contraddistinto 
tanta intellettualita laica, anche e 
sopratutto di sinistra. 

Ora il libro di Vattimo pud aiuta-
re, e i dibattiti che suscita potreb-
bero andare in questo senso, a ri-
vedere alcuni di questi luoghi co-
muni. Suscita perd alcune perples
sita in quanto il suo riabbracciare 
la fede evangeiica sembra, da quel 
che riesco a capire dalla lettura 
del libro e non della sua anima 
evidentemente, piu una spiccata 
simpatia per alcuni aspetti dell'in-
segnamento di Gesfi che non 
un'adesione piena al messaggio 
della croce e risurrezione 

Nella visione di fede di Vattimo, 
un po' com'era per gli entusiasti 
della comunita di Corinto, di cui ci 
parla I'apostolo Paolo, la loro fede 
risorta aveva scavalcato la croce 
come semplice intoppo di percor-
so, e questo lo ha gia sottolineato 
nitidamente, su queste pagine.Gal-
las La visuale di fede di Vatti-
mo.lorse anche per la sua forma-
zione filosofica, accentua Pele-
mento greco e mi pare che trascu-
n invece quello ebraico che invece 
e decisive la considerazione sui 
«Ma io vi dico» di Gesu (Matleo 5) 

Mia? 
a p. 44 del libro, e la spia del tipi-
co ma ormai dimostrato errato 
fraintendimento del rapporto Gesu 
e la Torah, la quale e legge, ma 
anche guida, orientamento: la Bib-
bia Ebraica ( e non Antico, o peg-
gio, Vecchio Testamento) e la 
fonte dell'insegnamento di GesO 
Crista, e lui non si e discostato da 
essa. A Vattimo, filosofo di levatu-
ra, non mancano certo gli stru
menti per entrare in dialogo con il 
pensiero religioso ebraico e la teo
logia cristiana del 900, secolo vita-
le e ricco come pochissimi aitri al 
riguardo, e la stessa teologia dia
lettica, da Vattimo, e lo riconosce, 
un po' bistrattata, ci possono esse
re impulsi positivi per una sana 
impostazione di fede che collega 
senza confusioni di ruoli il Creato-
re alle creature. Lo stesso «credere 
di credere» si pud far risalire a Karl 
Barth. Percid attendo i suoi prossi-
mi scritti con moito interesse. 

La considerazione positiva trat-
tta dal libro concerne il fatto che si 
toma a parlare di teologia, tra 
agnostici, atei e eredenti appassio-
natamente e proficuamente. E qui 
pensiero laico e sinistra ossono ri-
prendere le mosse per un dialogo 
fecondo perche sereno ed mfor-
mato. Ma due devono essere i 
punti fermi: 

- la critica della religione deve 
continuare: saranno gli stessi ere
denti a beneficiarne, purificando 
la loro fede dall'idolatria e dalle 
strumentalizzazioni. Esiste un inse-
gnamento ateo assai fecondo per 
la teologia ( Feuerbach ed Over-
beck ad esempio, ma non solo) 

- la teologia non riguarda solo 
alcuni, ma tutti coloro che deside-
rano misurarsi con i temi che ri-
guardano da vicino la vita quoti-
diana.e certo le chiese cristiane 

debbono sapere accogliere, la ca-
rita dev'essere presente, e fa bene 
Vattimo a richiamarla come rm-
portante. Ma dove sta scritto che le 
chiese debbono usare le Scritture 
come se fossero il codice penale e 
rilasciare le patenti della fede? Le 
chiese nemiche degli uomini e 
delle donne sono lontane da Dio e 
dall'annuncio a cui invece sono 
chiamate, non per essere alia mo-
da e da tutti riverite ma per capire 
ed aiutare, ad ogni generazione, i 
contemporanei. 

Trovo semplicemente stupenda 
la frase di Berardinelli nell'artlcolo 
del 29 aprile:«Decisivo non e tan-
to saper morire per una fede, ma 
poter vivere di essa»;e questo il mi-
glior antidoto a tutti i fondamenta
lismi, che spmgono viceversa a 
morire e sopratutto a far morire. Si 
tratta invece di vivere la fede, an
che in Occidente e possibile, risco-
prendo anche i tesori nascosti co
me la ncerca di verita che anima i 
quaccheri, come dice bene Fofi. 

Perche anche in occidente si 
pud coltivare la speranza: qui e 
dura certo, ma dove non lo 4 ? E 
piQ facile tra i baraccati in Messico 
o tra le stade del Brasile o in Afn-
ca? Si c'e speranza, come afferma-
va lucidamente ancora nei suoi ul-
timi giorni di vita Turoldo, a Pa-
squa e forse pifl facile credere, ma 
e nel Venerdl Santo che la fede si 
tempra. Ed e stato cosi anche per 
Severina, la protagonista dell'ab-
bozzo di romanzo, uscito postu-
mo, di Silone. La componente 
ebraica e la speranza sono Possi-
geno della fede evangeiica, che, 
certo paradossalmente, inizia perd 
ad albeggiare solo ora. Purche non 
sia vissuta in uno splendido, ma 
vano, isolamento individuate, con-
fessionale, culturale. 
"Facolid mldese di teologia di Ro-
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NELLA GERMANIA DI BISMARCK 

Apollo e cavalieri teutonici 
Arduo I'knpegno die si e voluta 
UMimere Luduu Morandinl, 
autrkedi-Giocandoadamaconla 
luna» incite perltipidella 
Bompiant: esamkwe le drcostanze 
storichechepermlserondla 

comftenza del mHo delta dassica 

behezza proprio deH'antica Greda • 
senttta come propria ideate 
precorritrke • e dello spirito 
millbrescodiconquista.Esemplare 
a questo propostto e la flgun 
deU'ingegnere-archeologo Karl 
Hununn, dietrasferttosi da Beriino 
a Smhne - attratto daHa luce 

mediterranea in quanta simbolo di 
una dvilta solare, ma anche come 
speranza di guarigjone dal mal di 
petto • impieghera anni nella 
cosbuzione per conto del Wsir di 
una ferrovia; non solo, ma 
perseguendo con tenada ed estro le 
sue visjonarie Intuizioni scoprira e 
riportera in superflde le statue die 
decoravanoil grande altaredi 
Pergamo. Tanto disbitetessata e la 
sua ricerca archeoiogka • die 
assume persinotinte mebfistebe e 
die porta lo sdenziato a 

immedesimarsi quasi nell'antico 
anonimo aitisb - quarto 
innocentemente passlvo e II suo 
coinvolgimentonelfragore 
propagandistico die la Cermania 
ufficiale monta attomo ai reperti da 
luf riportati alia luce e vektcemente 
trasferiti a Beriino: reperti die 
raffigurano la sanguinosa krtta 
mitologlca fra CigairH e Calati. E le 
teorbazioni si sprecano: 
I'espanskmismo come diritto dei 
popolieletti;laguerraelavfolenza 
come motori deU'unhierso. Alia fine 

del libro una cupa carrdlata sulla 
Berilnodistrutta del maggio 1945 
testimoniera la tragica fine del 
mHo. Non si pud die lodare 
I'imDegno delta scrtttrke:undotto 
retroterra di documentazione, lirca 
adesione alio spirito di ricerca, 
partedpazkme aH'awentura 
intellettuale. Che pero rimanetale, 
nonostante la ctassirkazione di 
«romanto>. E a questo punto, con 
frandiezza, corre I'obbngo di 
notare die II tentative di dare veste 
narratba a una materia propria di 

un trattato ha runzionato solo in 
parte. 
la forma romanzata non ha 
aggiunto quasi nulla: la figura di 
Hununn, svincolata da piu precisi 
riferimenti cronologid e umani in 
omaggio a una sua idealizzazzhme, 
rimane awotta in una eccessfva 
vaghezza, che rende la parte initiate 
del libra inevitabilmente ripetrtiva; 
mentre I'introduzione, a uno a uno, 
di suoi interiocutori (da Schliemann 
a Krupp) produce non dialoghi, ma 
aHerne emlssioni di sentenze e 

aforismi. D'aitra parte, I'operazione 
letteraria ha finite col 
compromettere quel tanto di 
concretezza in piu die qua e la II 
lettore avrebbe senza dubbio 
gradHo. • Augusta Fasola 

•-: > LUCIANAMORANDINI 
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JOHN ROEMER. «Un futuro per il socialismo»: intervista a Salvatore Veca 

La fln« d»lla grande llluslone 
• l« tceito dl un marziano 

E ancora poMltoac,dopo la .grande iilusknie»di questo secoloell 
cola>sodel'uWoneSovletica,pensarea<<iin futuro peril 
sodaK»nio»MmE.RoeiiierMJnfutiiroper(lsocialfcino», 
Fdtr i i^ , p. 142,Hre32.«)0|,uiiadelle figure pluauttrevoli 
delta iiaiitraamen^ana, ha accetfatotasfldateoricaesostiene, 
fonMdeecakdieaHiomldaltamano,awMeperchea>ntinuia 
esserereaRsticauraiHiovaversioiH!disoclalisnio,lngradodi 
rliporrfereapararoeMdluaiiaollaazaedlefHcleraa.dillbertae 
digiiisu^taquadraturadelcenJiio.iiisomrnaufl-^odalismodi 
mercato».Uformutarisalealdlbattito»ul«calcol050clalto 
•eghaa^Trenta,q«aiidol«uWoiieSovietlcaeraincorsounafase 
dirapidalndusbialtazhHieearftoiidocapitaHso^^ 
u u fate criou, vide coMeprindpaHpratagoaisti(MiarLangee 
Frledrlch Hayek. 
Oggi,iinece,tasKuazkNMerfeaHabe-4crherenecroiogiperU 
sodallt»weunpi»attiiifJonK)ltodifru50».Tiinavta,avverte 
Roeiuer.taiitoifliosoclaNiodegllanniTrentaqiiaiitoi 
MiicapnamtiddglMiiod'oggibalzaiiotroppoinnetba^^ 
condition). E,aHa hxe delta modernateorta delta ghnnzla 
aitonnutata del IHomfl detta poWteRoernerrfvKalfazata 
•questione sodaHsta-riiostraiido tra I'amvcomeuac^ 
diHiialipiibblici»preseiitilnunasodeta(daN'i*quiRamento 
nutirelnipnialiitfipoaaiioeiseredeternimaDdaliiiodolncul 
un>coiionitadliblbubMlprofltntralsuoldttadliU,ea)iiie, 
l«vece,u» rla»iettodd(hr«ldlpropiietadelleimpresepotrebbe 
nugHorareki imtura slgnMcallva b«qualitadellavita».<<Sesi 
cMedeiaeauaiiiaizlaiiodiscegllerellslstemaetoaomlcoplu 
eflkierteeiMMiioMwKMeilstentisuM 
opttrebbeperipaeslclieiibiiaiiopn^clpalmentesiUmercati.Gli 
StzAIMtiiOMim'ecoiiomtastagiiarteincullsaUrirealisoiio 
femddapiudJiMdeceMiio...EuiiasodetaimimaM,lncul32 
nilNoaldiperMNievhoiiolnassoluUpoverta.Etapiuairtica 
democraztaddpianetamaancliequellaconlapliibasse 
ptrantuaHdivotanbV 

O sservata da un punto di vista 
etfco-NlosoficVja proposta 
formulajfifja Rqemer muo-

ve dal possibilelhcrocio di una 
matrice utilitaristica con il neo-
contrattualismo di John Rawls, ma 
• ben al di la dell'interessante bi-
lancio critico sui socialismi «reali» -
si sviluppa come uno stimolante 
eserclzio di progettazione econo-
mico-soclale per le slide delle de-
mocrazie capitalistiche di fine se-
colo. In un momenta in cui si an-
nuncla la «(ine del lavoro» e da piu 
parti si mette in questione il para-
digma dello «stato sociale», il sag-
gio di Roemer appare di saliente 
atlualita e merita una discussione. 
Sentiamo II (ilosofo Salvatore Ve
ca. 

Professor Veca, come valuta H 
saggiodi Roemer iHifilosofo poli
tico come lei die ha fatto in tempi 
non sospttti I conti con la tradizio
ne marxista? 

Nella mia ottica sono importanti 
due cose dl questo libro. In primo 
luogo, il fatto che Roemer, con 
grandlssima chiarezza, cerchi di 
rlspondere alia domanda su quali 
sono gli scopi che sono coerenti 
con il prendere posizione a favore 
di un soclalismo possibile. Quello 
che caratterizza cid che to chiamo 
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il principio costitutivo di una pro-
spettiva di valore politico «di sini
stra", oggi, sia negli Stati Uniti co
me in Italia come in qualsiasi pae-
se,>e una qualche interpretazione 
di una idea o di una norma di 
uguaglianza. Ora, che cpsa miria-
mo a renders uguale? L'obiettivo, 
secondo Roemer - e io sono del 
tutto d'accordo su questo - di una 
prospettiva socialista e quello di 
egualizzare, per quanto e possibi
le, le opportunita di pervenire a tre 
fini: autorealizzazione e benesse-
re, influenza politica, status socia-
le. 

Qulndi, e una radlce etlca a carat-
terizzare I'lmptanto e I'lmposta-
zkme di questa ipotesi economi-
co-polHica. 

Certamente, e proprio su questo 
c'e una lunga discussione nel-
I'ambito del cosiddetto «marxi-
smo analitico», se la teoria di Marx 

implichi o no una teoria della giu-
stizia. Roemer aveva gia criticato 
la teoria dello sfruttamento basata 
sulla teoria classica del valore-la-
voro. La sua idea e che noi non 
possiamo parlare di una prospetti
va di valore politico centrata sulla 
pari opportunita di autorealizza
zione e benessere, influenza poli
tica, status sociale su una teoria 
del valore-lavoro, ma abbiamo bi-
sognodiun'etica... 

Ma ha ancora senso parlare di so
clalismo, alia fine di questo seco-
lo, dopo I'esperimentofallimenta-
re deil'Unknie Sovietka e del pae-
si del cosiddetto soclalismo reale? 

Sul fatto che l'esperienza sociali
sta dell'Unione Sovietica, la piu 
importante esperienza di questo 
secolo indubbiamente, sia collas-
sata, Roemer dice: e importante 
ed e un bene che sia coliassata 
perche e fallito un regime tiranni-

y -n•%>.im& i 'obiettivo di una prospettiva 
socialista i quello di egualizzare 
le opportunita circa tre fini: 
autorealizzazione e benessere, 
influenza politica e status sociale 

co; ma questo collasso non inabi-
lita a pensare la possibilita del so
clalismo. Anzi, possiamo impara-
re moltissimo da questi setlant'an-
ni. Che cosa ci insegna? Ci insegna 
che c'e un dogma centrale che va 
abbandonato, cioe quello secon
do cui quanto pudgarantire la rea-
lizzazione di eguali opportuntita 
(in benessere e autorealizzazio
ne, influenza politica e status so
ciale) e la proprieta pubblica. 
Quindi, dobbiamo abbandonare 
il dogma centrale con cui si e co-

struito il piu grande esperimento 
tragico di socialismo realizzato; e 
dobbiamo riabilitare e rilanciare, 
secondo Roemer, Tidea di 'socia
lismo di mercaton. Ora, qui, si trat-
ta poi di diverse versioni di sociali
smo di mercato; e qui sta all'eco-
nomista la valutazione, e dire 
quanto vi e di innovative nell'im-
postazione di Roemer e quanto in-
vece si tratti di un menu che in 
fondo e gia stato esplorato. 

Nonostante sia opera di un econo-
mista, e un libra die si legge con 

piacere... 
Si, certo. E i motivi per cui vale la 
pena di leggere e di discutereque-
sto libro, anche se 1'ipotesi econo-
mica che prospetta pu6 essere cri-
ticata, sono in primo luogo nella 
riaffermazione di una. polarita, 
nello spettro dell'agenda politica, 
che accompagna anche questa fi
ne secolo, tra regimi capitalistic 
sviluppati e democrazia rappre-
sentativa, regimi autoritari, e regi
mi in via di democratizzazione. 
Roemere molto attento alio sguar-
dosulmondo 
Quello che e importante d che 
molti hanno tratto dalla lezione 
del collasso dei regimi di piano la 
conclusione euforica della santili-
cazione del mercato, ora nel sag-
gio di Roemer c'e, nei confronti 
del «mercato», un tipo di valutazio
ne che io trovo assolutamente 
condivisibile. Cioe, al «mercato>» 
vengono riconosciute le virtu che 
esso ha, come vengono ricono-

sciutii suoi vizi. 
Nd confronti del mercato, del suo 
ruoioedeUe sue tunzkHii, Roemer 
sembra dunque avere una posizio
ne libera da quabtasl tipo di pre-

S', la sua prospettiva non ha fetici-
smi, ne di mercato ne di piano; ma 
si chiede, piuttosto, in quali circo-
stanze i mercati possono conse-
guire esiti che siano coerenti con 
quegli obiettivi che rendono conto 
del fatto che uno sia di sinistra. 
Un'altra cosa importante sta nel 
fatto che Roemer chiarisce bene 
che i mercati non sono le uniche 
istituzioni, e che le istituzioni di 
mercato hanno bisognc di uno 
sfondo di istituzioni non di merca
to; ci sono norme e regole che so
no integrazioni indispensabili al 
mercato. 

Da questo punto di vista, secondo 
me, il libro di Roemer - che qual-
cuno pu6 trovare non soddisfa-
cente per le soluzioni che propo
ne - pero ha la freschezza di sug-
gerirci I'idea che non dovremmo 
smettere di pensare ai «mali pub-
blici» nelle societa che noi abitia-
mo non troppo euforicamente ma 
con grande successo; la questione 
dei mali pubblici per cui e nata I'a-
zione collettiva non di mercato, 
per correggere gli effetli negativi 
del mercato su terzi (vedi I'esem-
pio canonico dell'inquinamen-
to). Ecco, io credo che sia utile 
per tornare a pensare un pochino 
alia grande; tornare a pensare che 
il nostra compito, il nostra dovere 
intellettuale e quello di pensare al
ternative, consapevoli delle vie 
bloccate, ma senza schiacciarci 
sul breve termine. 
E un libro molto chiaro, che fa ri-

' flettere e rifiette, in una particolare 
tradizione intellettuale di ricerca, 
una delle vicende su cui gli storici 
si interragheranno e continueran-
no a interrogarsi, che ribadisce 
che ci sono delle opzioni e dei fini 
dell'azlone politica, del come mo-
dellare le istituzioni che ci permet-
tono di chiamarci e di conoscerci 
come persone che sono eredi del
la grande tradizione del sociali
smo, e che ci dice quali sono que
sti obiettivi; e che ci chiede di valu-
tare i mezzi perperseguirli. Lascio 
poi agli amici economist! e storici 
vedere cid che funziona e cio che 
non funziona. 

La ricerca dl Roemer continua a 
muoversl Mll'oiizzonte dd gran
de paradigm) aperto da «Una teo-
rUdeltagiustizta.>dlRawls... 

Roemer e leale ai valori di sempre, 
e cerca di vedere come perseguirli 
in un mondo che ha insegnato 
«che cosa non si deve fare». Se "dio 
e morto», non e una buona ragio-
ne per defezionare dai progetti. 
Perche la pigrizia della ragione - ci 
suggerisce Roemer - non ha buo-
neragioni... 

1:2? ifSi; Un socialismo di mercato tra autorealizzazione e distribuzione piu egualitaria 

R oemer muove da una critica 
del capitalismo contempora-
neo di impronta non marxi-

sta ne keynesiana, ma in fondo ge-
nuinamente liberate. Nel suo pen-
slero c'e un'eco marxista nell'o-
biettivo della autorealizzazione, 
Intesa come uno sviluppo e una 
applicazione del talento di un in-
drviduo che conleriscano signifi-
cato alia vita, e c'e un'eco keyne
siana nell'auspicio di una distribu
zione pill egualitaria della ricchez-
zaedelreddilo. 

II «socialismo dl mercato» di 
Roemer tultavia risale al dibattito 
degli anni Trenta tra Oskar Lange 
e Friedrich Hayek. Lange sostene-
va che la stessa teoria neoclassica 
non escludeva la possibilita di 
combinare mercato e pianifica-
zione centralizzata. Hayek ribatte-
va che la pianlficazione avrebbe 
Inceppato il meccanismo che 
conferiva al capitalismo la sua vi
tality. 

Sessanta anni dopo, e tenuto 
conto di quanto nel Irattempo e 
awenulo in campo socialista e in 
campo capitalista, Roemer tenia 
di riformulare il concetto di socia
lismo di mercato in modo da ren-
derlo Immune alle critiche di 
Hayek fche ancora oggi e il riferi-

Salario, profitto e «mali pubblici» 
aionaio 

mento pio autorevole per gli ideo-
logi del Mercato). 

Secondo Hayek la distribuzione 
del reddito in un'economia di 
mercato e determinata nel lungo 
periodo dalla scarsita relativa di 
vari «fattori» della produzione, so-
prattutto delle capaciia umane e 
del talento imprenditoriale. 1 diritli 
di proprieta sarebbero essi stessi 
frutto del lalento. Le imprese sa
rebbero gli slrumenti mediante i 
quali gli imprenditori capitalizza-
no il loro talento. Grazic ai profitti 
delle proprie imprese, i proprietari 
acquistano beni immobili e risorse 
naturali. 

Nel lungo periodo, anche le ri
sorse naturali risulteranno di pro
prieta di quanti sono dotali di ta
lento (o dei loro discendenli). 
Qualsiasi interferenza nella libera 
competizione, impedendo agli 
imprenditori di sfrutlare piena-
mente il loro talento, ridurra il be
nessere generate. In questa pro-

LUNQHINI 
spettiva, solo la competizione 
economica slrenata assicurera 
una situazione di ottimo paretia-
no, cioe tale che per migliorare la 
condizione di qualcuno occorre-
rebbe peggiorare quella di qual-
cun altto. (Si noti che tale defini-
zione nulla dice circa il benessere 
sociale : in un'economia a due 
persone, I'allocazione della torta 
e Pareto-efficiente anche se que
sta va tutta al piu goloso). 

Roemer critica le critiche a un 
progetto di socialismo di merca
to sul terreno dei diritti di pro
prieta e della ineguale distribu
zione della ricchezza e del red
dito. 

II modo in cui un'economia 
distribuisce i profitti tra i cittadini 
determina, secondo Roemer, 
molti dei «mali pubblici* o alme-
no il loro livello. Un male pub-
blico e un aspetto della societa 
che rappresenla una sofferenza 
per tutti: dall'inquinamento alle 

guerre imperialiste, alia disoccu-
pazione Spesso i mali pubblici 
sono causati dai comportamenti 
irresponsabili propri del hee-ri-
der. La disoccupazione e un 
esempio: potrebbe essere inte-
resse di ciascun singolo capitali
sta licenziare lavoratori, ma 1'ef-
fetto collettivo che si verifica 
quando cid facciano molti capi
talist!, o addirittura tutti, sara 
una crisi di cui soffriranno tutti, 
lavoratori e capitalisi. 

Guerre elnquinamento 

Sfortunatamente, molti mali 
pubblici lanno aumentare i profit
ti: I'inquinamento, le guerre, la 
pubblicita dei produttori di siga-
rette, la mancata osservanza della 
legislazione sul lavoro, sulla sicu-
rezza e la salute. Anche una distri
buzione fortemente disuguale del
la ricchezza e un male pubblico, 
in quanto crea una societa che ri-
duce il benessere di lutli, Iramite la 
criminalila che essa genera e Ira-
mile la disgregazione della comu-

nita. Secondo Roemer, ogni eco-
nomia deve accettare un certo li
vello di mali pubblici. Tuttavia esi-
sterebbe un livello sociaimente ot-
timale di mali pubblici, un livello 
che realizzi il miglior equilibrio 
possibile tra mali pubblici e effi-
cienza nella produzione. 

II problema in un'economia ca
pitalista e che esiste una ristrettis-
sima classe di persone ricche che 
riceve enormi quantita di reddito 
come quota dei profitti delle im
prese, e che generalmente ha inte-
resse a mantenere alti livelli di ma
li pubblici per aumentare i profitti. 

II pregio delle proposte di socia
lismo di mercato starebbe nel fat
to che altera non esisterebbe una 
ristretta e potente classe di perso
ne che traggono enormi guadagni 
dai profitti, e quindi non ci sareb-
be una classe interessata a battersi 
per alii livelli di mali pubblici Cib 
si potrebbe ottenere. secondo 
Roemer, mediante un riassetto dei 
diritti di proprieta delle imprese e 
in particolare mediante un merca

to azionario che abbia effetti be-
nefici sull'elficienza dell'econo-
mia e che, nel contempo non 
comprometta seriamente I'eguali-
tarismo. in questo modo la «quali-
'& della vilaii potrebbe migliorare 
prima che trovino un'ampia diffu-
sione i valori socialist! Realizzare 
gli obiettivi del socialismo sara un 
processo lento, ma la perequazio-
ne della distribuzione dei profitti 
muterebbe sostanzialmente il ca-
rattere della democrazia rispetto 
alle sue caratteristiche in regime 
capitalista. 

La competizione 
Roemer anticipa le critiche da 

sinistra al socialismo di mercato, 
sia autogestito sia manageriale. 
L'obiezione principale che ci si 
sente rivolgere e che la competi
zione e all'origine di alcuni dei vizi 
fondamentali del capitalismo. Vizi 
che il socialismo di mercato non 
perderebbe perche anch'esso sa-
rebbe basalo sulla concorrenza 
tra le imprese, c dove c'e concor

renza ci sono perdenti (qui viene 
alia mente Keynes, ancor prima di 
Rawls: «Se lo scopo della vita e di 
cogliere le foglie dagli alberi fino 
alia massima altezza possibile, il 
modo migliore di raggiungere 
questo scopo e di lasciare che le 
giraffe dal collo piii lungo faccia
no morir di fame quelle dal collo 
piucorto»). 

Roemer replica a questo tipo di 
obiezioni ricordando che noi non 
conosciamo alcun meccanismo 
in grado di produrre un'economia 
innovativa diverso da quello della 
concorrenza interaziendale, e che 
pero il miglioramento nella distri
buzione della ricchezza e del red
dito e la riduzione dei mali pubbli
ci apportati da un socialismo di 
mercato accrescerebbero grande-
mente le opportunita di autorea
lizzazione e di benessere per colo
re che i! capitalismo condanna a 
una qualita della vita inferiore. 

La preferenza per una soluzio-
ne manageriale, a detta dello stes-
so Roemer, e basata su un ragio-
namento di tipo conservatore, Co-
si e, ma sara interessante cono-
scere quali critiche al ragiona-
mento di Roemer si possano mai 
muovere da parte dei conservatori 
didestra. 
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Figlio contrassegno 
Otmil da tempo, nei paesi ricchi 
occidental!, si sta affermando una 
nuovapnttcadisolidaricta: 
radoboneadlsUnia.Slngoll, 
famlgHcocopplcdecldonodl 
prendcnlcuradiunoopluragazzi 
die vtvono in condizkHri dl povcrta in 
pacsi MMtMi versando un assegno 

mensile ad association! umanitarie 
chepoilo«ginino»peri bisogni della 
persona adottata. Per mesi II 
rapporto si basa esclusivamente 
sulk) scambio di letter* e fotografie. 
Poivieneilmomentodelcontatto 
direttoeHncontrononepiu solo tra 
due personc, ma tra due realta, 

spesso profondameirte dirferenti, 
lontane I'una dall'attra. Proprio di 
questo argomento racconto un libra 
chele Edition! GruppoAbelehaniw 
dato alle stampe di recente: «E dedse 
dichiamarsi Joaox.il titolo sad! film 
western, ma la storiaedi una dune 
stringente umantta. Tra 
testimoniania diretta e finzione 
letteraria, Mario BerBn, I'autore, 
raccontadlunviaggiofattodaunodi 
questipadrlputatrvidie.avendo 
adottato un ragazzo brasiHano, 
decide diimpegnareleferie per 

andarlo a trovare net suo paese e 
conoscerlo personalmente. Partita 
con I'intenzione di attenere una 
qualche consolatoria grattficazione 
daH'incontro con questo ghwane, il 
padre-protagonista si vede costretto 
amburarsi con una realta durisshna 
che mette in movimento sue 
riflesskmi personal! di carattere 
etico, politico e reHgloso. Se anche 
solo per un momento avesse potuto 
pensaredi isolate la sfhuzionedi suo 
«figlk>» dal resto del corrtesto, b 
condbioiM dl amid, parenti, viclni di 

casa lo costringe a porsi interrogate 
e riflessioni piu profonde e 
drammatiche.Laviolenzachevivono 
bambini e bambine di strada; la 
strafottenza dnica della ricchezza 
deipochiostentata flno alia volgarita 
sembra rendere vano e impotente 
ogni gesto di soHdarieta; la radicate 
dberiita di una cultura che e 
impossibHeconoscereveramerrte, 
crea una dlstanza che sembra 
incolmabile. Deteminato ad andare 
flno in fondonell'aluto verso I'altra 
persona e nel camrnino interiore che 

questo rapporto comporta, il 
protagonista si lasda immergere 
nella condizhme disperata di chi si 
prosbtuisce auncamerierediun 
ristoraiite per ottenere un pasto di 
scarto, di chi dorme sul ciglio della 
strada perche anche le baracche 
deliefavelaspossonoessereun 
privilegio. In questo viaggio, 
iirtrapreso nella finzione narrativa 
per cercare di scoprire le ragioni di 
una simile tragedia.il protagonista 
finirapertrovare una verita anche 
dentrose stesso che lorendera 

definttrvamente diverso dai suoi 
connazionali che ritrovera sull'aereo 
di rttomo a casa, intrappolati senza 
speranza nei luoghi comuni del fadle 
esoNsmo. 
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L a bella raccolta di awenlure 
sportive che Feltrinelli ha pub-
blicato recentemente (Cesare 

Fiumi, Slorie esemplari di pkcoli 
eroi) copre I'arco di tempo della 
modemizzazione italiana: dagli 
anni Trenta agli anni Settanta, con 
forse una preponderant per i due 
decenni postbellici, gli anni Cin-
quanla e Sessanta che hanno mo-
dellato nel bene e nel male I'ltalia 
di oggi e che furono alia base del 
mutamento antropologico che ca-
ratterizzo quell'epoca (fatlo di va-
lori, credenze, abitudini, compor-
tamenti introiettati da sempre e ri-
petuli con naturalezza e quasi 
complicity che entrarono in crisi e 
si aprirono improwisamente al 
nuovo, ad altro, non necessaria-
mente al ribaltamento o alia di-
menticanza ma certo a una tra-
sformazione e trasfigurazione pro-
fonda). 

Questo mutamento Fiumi lo rac-
conta parlando di storie «di pianu-
ra», «di montagna», «di mare», «di 
campagna», «di citta», «di provin-
cia», »di paese», ripercorrendo una 
geografia territoriale e sociale, am-
bientale e culturale, che presto si 
sarebbe dissolta di pari passo con 
la distruzione delle coste, il degra-
do del centrl storici, il sorgere delle 
perilerie metropolltane, la crescen-
te omologazione verso il brutto vo-
luto da un profitto non sorretto ne 
da valori nfe da progetti. 

Lo sport sembra mantenere piu 
a lungo che in altri settori della so
cieta quella divlslone atavica e na-
turale, con tutto I'accompagna-
mento di stereotipi, di modelli, di 
mlti che la realta e il senso eomu-
ne le aveva. attribute); ed e proprio 
questo ritardo del mondo sportive 

SPORT. «Storie esemplari di piccoli eroi» nellltalia di ieri 

«Da quel lungo dlluvioi 
pluemersi.CertanKntecorrevamo 
sottoleacque. Forse eravamogia 

' ..ti«,quatbt>,diiqiieombre 

Roberto Koch 
Sessantadue 
scattl al Giro 

d'acqua.Un'appariztoneconloro: 
FiustoCoppi.AvevaregolatoisuoiocchiellsuosafteNiodaranocchio 
proprio in mezzo all'acqua. Era pallido, verde, nel biancofantasmadella 
maojia...». Parole di Alfonso Catto.(^Kk>arKora,ndl948,seg^i)va II gjro 
d'telia per H nostro glomale (raccotte poi in un volume Garzantl nd 1977). 
Con<^dsonoGbmultrera,MiioB<ii(au,hNlro 
Ormezzano, Anna Maria Ortese, Vasco Potohni, Orio Vergani, Cesare 
ZavatUineSeigloZavril.TutDtestimoiilain 
leggendaecronaca,lu*gotestradeddUpeiiisota.AtradHTe«ieltepa 
ndta forma derl'mwugine ha pensito Roberto Koch, gfovanefotografo 
romano, autore di aHre importanti raccotte (come -Maritldi Russia-, Peltti,e 
«Exh>, PeHM, insleme come Enrico Bossan). In questro volume, edMo da 
Contrasto, sessantue hnnugini In bianconero, cento pagme, Kodiraccontail 
Giro d'ltalla con curiosHa e passlone, costruendo una cronaca tra gestJ 
attetki, fattche, sofferenze, spesso nella soUtudkie, e Insleme un 
documentario suJ paesaggio Haliano. Storia italiana e storia del paesaggio 
soclateltaltaiioeandw II llbrodiCesarenuml,-Storie esempUridl piccoli 
eroMretoiiieW, p. 220, lire 14.000), |rres^ 
Flores. 

Marco e Miguel 
tulle strode 
dl Macondo 

C'eanchediihatentatodiscrivereil 
"romaruxi>>delddlsnw,proflttando 
di una corsa autentka: II recente 
camptonatodd mondo disputatom 
C(*Hnbla.«Mlgudy Marco. La 
fantastka corsa ndla terra dl 

Nacondo..(Urnlna,p.l06, lire 20.000) plegaUveritaallenecessltidliiiia 
dramnudiesiirnperrdasulUsfldaserurespirotnMH|iidlnduntaef4arco 
Pantani, La corsa vera flni con la vtttoria di Olano, quella remventatada 
Mawtaw Ruggeri, ghmallsta romano, esatta il campiwibslmo Induraki. Una 
foratura (reale ma Iniirfluente) Mocchera qui Olano. Ruggeri avrebbe potuto 
rnanter^fedetealU<<storla»:iH>nsarebWvenuterm»okeniozionl,di 
cul e intessuto H suo racconto, centossessanta pagine per oMre duecento 
chNonwbi su e ghi per le strade cotombiane. Ruggeri hacoraounagara 
dIffidle.siesalvatodalUsnorwtoniaedallaretorica.LaHisrieiisee 
derrbx>:r^latestadieprooettarattaccoendleg^mbechefi 
percettfWIel'unlverMmoNkddsentlineritieddl' 
ImuKoli.estataun'altrariellasfida.abattifoilunatamnrteriusdta, 

Ciao mamma 
Ho vinto io 

suite tendenze piu generali alia 
modemizzazione propria dell'inte-
ra socleta che costituisce un'im-
portante indicazione storiografica, 
da non esagerare ma neppure sot-
tovalutare per comprendere i ritmi 
e le tappe della «grande trasforma-
zione» postbellica. 

Certo questa Impressione e for
se dovuta alia scelta dei personag-
gi compiuta da Rumi: grandi cam
pion! ma spesso comprimari o gre-
gari di sportivi piii noti e famosi e 
fortunati. 6 maggiore, in loro, il le-
game con la terra, la (amiglia, le 
origin!: e li unlsce una predisposi-
zlone alia solferenza, un'integrita 
morale, un disinteresse e una pas
slone che superano la distinzione, 
all'epoca ancora possibile pur se 

MARCELLO FLORKS 
gia fortemente in crisi, tra profes-
sionismo e dilettantismo. Gli atleti 
ricordati da Rumi, mai dimenticati 
ma troppo spesso sconosciuti alle 
generazioni piu giovani che divo-
rano e consumano con ben altra 
rapldita i propri idoli, sono lo sport 
che e ancora strettamente legato 
alia societa, piu spontaneo e fan-
tasioso, meno militare e industria-
le' ma non per questo meno gran-
de, nei risultati come nella lotta. 
Uno sport che crea caralleri e di 
essi si nutre: «Un mondo oggi 
scomparso, percia quasi mitico, 
che nalfiora dai racconti per ricor-
dare che quei valori - 1'amicizia vi
rile e la leggerezza agonistica, la 

piccola etica quotidiana, semplice 
e rigorosa - non sono andati per
du* CP-17). 

Si vorrebbe ricordarli tutti, i cal-
ciatori, i ciclisti, i pugili, gli sciatori, 
i piloti che compongono questo 
affresco di un'Italia che cambia, 
dipinto coi colori tenui della no
stalgia ma non con la cupezza del 
rimpianto: la descrizione di una 
Irasformazione e insieme il sugge-
rimento che essa non era inevita
ble, almeno nelle forme e nei mo
di che ebbero il soprawento. Ri-
cordero solo alcuni, allora, forse 
per maggiore simpatia o perche 
sono quelli che mi pare Rumi ab-
bia avuto maggiore abilita o fortu-

Losforzoatletko 

na nel raccontare; o perche riman-
dano a momenti particolari che 
costituiscono una sorta di storia 
sociale minore del nostro paese 
che gli storici del Novecento han
no troppo disinvoltamente trascu-
rato. 

L'espulsione di Ezio Pascutti 
dallo stadio Lenin di Mosca, nel 
1963, Togliatti ancora vivo, in oc-
casione di un ltalia-Urss. Solo un 
parlamentare comunista fece co-
raggio nel viaggio di ritorno all'ala 
sinistra del Bologna, accusata piu 
o meno apertamente di avere im-
pedito alia nostra nazionale dl 
mostrare apertamente «tutti i meriti 
del mondo occidentale». 

Rolando Thoeni, «il meno altoa-
tesino» degli sciatori della valanga 

azzurra, piO spericolato, forse piO 
bravo, certo meno fortunate del 
piO famoso cugino Gustavo, scan-
zonato »figlio della sua generazio-
ne«, quella dei Beatles 

L'indigestione a base di Coca-
Cola e cioccolata della squadra di 
hockey di Cortina, nel 1949, in se-
guito a! gol della vittoria segnato 
da Gianfranco Da Rin, che voile 
spendere con la squadra il ricco 
premio che era riuscito a vincere, 
in tre giorni di folle e semplice al-
legria. 

Sentimenti II, che vide inlranto il 
record di rigori parati per colpa 
del fratello, il piu famoso Senti
menti IV, portiere inventato rigori-
sta perche nessun attaccante era 
sicuro di poter segnare. Lo vendi-

co sette anni dopo un altro fratello 
calciatore (Sentimenti V, in Mode-
na-Juventus 1-0), togliendogli pe-
rd la possibility di diventare milio-
nario alia Sisal per quel solo pro-
nostico sbagliato 

Giovanni Lodetti, il polmone del 
Milan di Rivera, preso in giro da 
Nereo Rocco e Gipo Viani che il 
giorno del suo contratto con la 
squadra gli dissero «ma sei tu che 
devi pagare noi che ti facciamo 
giocare». E poi I'amarezza dell'e-
sclusione all'ultimo momento dai 
mondiali del 1970 e dalla squadra 
per cui si era sfiatato per anni. 

Giancarlo Baghetti, pilota che 
corre con la morte nel cuore per la 
morte dei compagni in un'epoca 
in cui «l'incidente per noi era un 

appuntamento fisso, ogni anno 
e'era qualcuno che moriva. II peri-
colo era superiore rispetto a oggi». 
Ed Enzo Ferrari pregd la moglie di 
Baghetti di farlo smettere di corre-
re. 

L'ossessione di Giuseppe Genti
le, specialista del salto tnplo, per 
quell'idea di immortality fisica e 
agonistica che perseguita numero-
si atleti e sembra adesso aver per-
vaso la societa intera. Due volte re-
cordman del mondo sulla sabbia 
di Mexico City (ma non fu suffi-
ciente per vincere), coinvolto nel 
cinema da Pasolini (fu Giasone in 
Medea), pronipote del teorico del 
fascismo... 

Ricorda Gianni Johnny Caldana, 
seconda frazione nella staffetta 
4perl00 alle Olimpiadi di Berlino 
nel 1936, medaglia d'argento die-
tro Owens e compagni: «Su quel 
podio niente saluto romano. Una 
decisione che avevamo preso tutti 
e quattro. Non ci abbiamo mai 
creduto. Salutammo fascista solo il 
giorno che il Duce ci ricevette a 
Roma, II non si poteva dawero evi-
tare. Ricordo che Mussolini parlo a 
lungo, cl diede a intendere di esse-
re uno sportivo, ma si capiva che 
era uno sportivo per modo di dire» 
(P-126). 

L'amara rabbia di Motta, boicot-
tato, attacccato, emarginato, insul-
tato dalla santa alleanza tifosi-glor-
nali che volevano fare di Gimondi 
1'erede degli irripetibili campionis-
simi di died e vent'annii prima. I 
dolci ricordi di Nando Terruzzi, II 
pit) grande seigiornista dl tutti i 
tempi, famoso quando vinceva in 
coppia con COppi atiche se era 
quest'ultimo a rallentare per paura 
I'andatura e a correre solo per lin-
gaggio. Un altro coequiper di va-
glia, Giovan Battista Guidotti, ire 
volte con Tazio Nuvolari alia Mille 
Miglia, I'ultima nel 1932, terminate 
su un albero vicino a Rrenze per 
la distrazione del grande pilota 
nell'aver visto in un fosso la vettura 
di un collega e aver cercato di ca-
pire chi fosse. 

II primo fondista ad essere ac-
colto alia pari dagli specialist! nor-
dici, Franco Nones, alia tavola con 
re Gustavo dl Svezia dopo aver vin
to I'oro sui 30 chilometri a Greno
ble, ignorato dalla starnpa italiana 
e dallo stesso presidente della fe-
derazione. 

Fiumi non limita le sue storie al
io sport ma riallaccia gli episodi 
salienti o piu curiosi della vita de
gli atleti all'insieme della loro esi-
stenza, soffermandosi in gran par
te sul dopo, sul ritomo alia norma-
lita, sulla necessana ripresa di una 
quotldianita spesso meno esaltan-
te ma non meno combattuta. 

Gianni Mura, nella sua misurata 
e bella prefazione (come si con
vene al nostro piu «morale» e «so-
ciale» scrittore di cose sportive) 
sottolinea il rispetto che Fiumi mo-
stra per i suoi protagonist!, per la 
loro memoria, per i tempi lunghi 
delle loro carriere scandite ancora 
da ritmi natural!. Nel bene e nel 
male lo sport appartiene alia no
stra storia e pu6 aiutare a com-
prenderla meglio. 

* ^ ^ * ̂ 4*^"*^ ^N*^« 
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IRACCONTI Dl MALLARME 

India dell'altro mondo 
Scrtttip<rcompiacereadiin'aniiu,i 
«RaccoirtiindUnMIM»IUriiie-
basalt su una serf* di stork c 
Itggendeddrairtici India raccottc 
da Maiy Summer • costituiscono una 
ddk rare provt narrative lasciateci 
in erediti dal poeta die testtmonio la 
fine del canonepoeticofrancese 

ottocentesco, inaugurando insiemc 
I'eta contemporanea attraverso 
I'utilizzo di un linguaggio 
formalmenteinnovativoetramite 
I'opzione del simbolismo, di cui pud 
essere considerato il caposcuola. Ma 
questa parentesi novellisttca di 
Mallarme, die solo in parte 

rappresenta una pausa nella sua 
ossessiva ricerca di perfeztone del 
verso, nel predso disegno della 
riformulazionestilizzata di elementi 
arcaici (fiabesdii o mitologicl die 
siano) cotti allintemo d'una 
tradizionc letteraria altra da quella 
ocddentale, ribadisce a chiare 
lettere I'intento ideologico di porsi al 
di fuori della propria epoca per 
giungere ad una sorb di 
trascendimento poetico della realta, 
nella prospetttva di quella ineffabile 
ed utopisNca «visione pura», tanto 

auspicata dal Nostra. Quindi ancora 
una volta sitratta di una prosa 
all'insegna della poesia, di «poesie 
dissimulee», dove il periodare breve, 
la trama essenziale, I'utilizzo 
calibrate e parco del vcrbi riproponc 
perfettanwnte lo sUlema 
mallarmeano - come sottolinea 
AttilioScarpellini nelia postfazione -, 
ad iniziare dal cotorismo simbolista 
die d propone un'lndia magica e 
fiabesca abrtata solo da eroi, principi 
e fanduHe chesi costringono 
all'azkme - dunque alia narrazione, 

sdogliendosi dalla fissita quasi 
ideogrammatica in cui il poeta li 
coglie - solo per riconquistare 
quarrtoestatoiorousurpato.il tenia 
esplicttoe dunque quello di 
ricomporre la distanza fra se e il 
mondo. TravesUmenti, maschere o 
illusori aspetti sono gli strumenti 
narrativi e risolutivi con cui i 
personaggi di questi quattro racconti 
operano le kno parallele 
metamorfosi al fine di ristabilire gli 
equilibri spesati, restaurare la 
condizione originaria e 

riappropriarsi de! proprio se. Solo 
giococonsolatorioallora, il 
paradigma sotteso ai "Racconti 
indiani», o policromo idillio su 
fondali d'Oriente? Non soltanto, se 
«l'aspirazione alia felicita perfetta» 
die pervade i cuori dei giovani 
protagonisti di queste novelle non 
pud far kwo dimenticare come ogni 
gioia «non fa che rinviare di qualche 
giomo I'angosda, ma non la 
distrugge». In «Nala e Damantyanti», 
il racconto piil didascalico e forse 
meno riuscito, ad esempio si 

ribadisce il tema mallarmeano del 
rapporto tra caso e assoluto, in base 
al quale appunto la cosidetta realta e 
poi solo una serie di immagini die 
I'uomo proietta sul mondo per 
abrtarlo. D Francesco Root 

STEPHANE MALLARME 
RACCONTI INDIANI 

FAZIEMTORE 
P. 143, LIRE 18.000 

»!!^« 

OLTREMANICA. Generazione senza lavoro e senza illusioni 

Quattro amid e una raplna 
neiringhltterra thatcheriana 

SI chiama James Hawes e pare un nuovo talento, arrabbiato 
quantobasta per fame, sul filodell'lronia, del realismo 
interpretato grottescamenteflno al paradosso, del divertimento 
e delta contestazione radicate, uno scrittore assai vidno agli 
iriandesi Paddy Doyle e NcCabe o agli scozzesi James Kilman o 
lrvhieWebh(vediquiafiancoriiiterveiitodi Paolo BerHnettia 
proposKodell'uftiinoromanzodi Doyle, «DuesuNastrada», 
Guanda,p.294,lire 26.000). lames Hawes enato 
nell'litgjim^rnddsud,aiidieseviveormaiaCardiff(iiisegna 
letteratatedesca alia Swansea Unhiersrty.dopoessersi 
spedaMzzato In un dottorato di ricerca in filosofia su Nietzsche e 
Kafka). E sposato ed e padre di un bimbo di pochi mesi. Arriva in 
fUliacMHsuoprimoromanzo,pubblicatodaBompiani,"Una 
mercedes bianca conle pinne» (p. 238, lire 25.000) e con alcunl 
giudtai critld pressoche entusiastid: «L'opera prima di lames 
Hawes: dlvertenttsslma e caustica, una satira bizzarra 
dctl'widKa, delta lotta dl dasse e del sesso sfrenato» (The New 
York Times), -Di grande leggibilha e piacevolezza.. (The 
Indlpendente), "Metro I virtulsismi delta scrfttura emerge la 
flguradiungiovanenan'atoredl grande talento, dalla voce 
iMlmcoirica e e commovcnte» frhe Spectator). II libra racconta 
di una raplna. Ntefltedlstraordlnario:ungiovane,estrazione 
piccolo borghese, viene Incarlcato per lavoro di consegnare una 
grossa dfra ad una banc* prlvata. La fortuna e a portata di 
mano. II nostra protagonista mm se la vuol fare sfuggire. Cosi, 
In compagsia dl akuni amid fldati, Brady, Chico, Suzy, 
maiginalldl una societasempre piu classista.organizza II colpo. 
Questo I'lntrecdo, ankdittodi sorprcse e personaggi. Ma 
I'attenzionedi Hawes va alia sodetainglesedell'era 
thatchertaaa e postthatcherlana e alia generazione giovane che 
I'ha vhsuta, raccontati I'una con aspreaa e I'altra con dolente 
parteripazione. Dal romanzositrarraun film per iaChargeurs 
(la case dl produztone dlretta da Allegra Huston), Hawes ne ha 
gia conduso la scenegglatura. 

J amesHawesttatreoJaseiannie -
. In Italia rfentre^be neJla.cate.,, 

i,„goria del »giova.ne serittore., il . 
successo non gli mancherebbe. Fin 
dall'lnizio apparirebbe sufficiente-
mente pulp, Nella prima pagina del 
suo libra, il «cazzo» (dall'inglese 
«fuck») appareundici volte. Tre vol
te leggiamo «fottuto», Poche righe 
piu avantl presenta uno dei suoi 
personaggi, Brady, come «feticista 
di Le lene » e aggiunge che lo 
stesso Brady «e convinto che 
comportarsi come una Iena signi
fied andare a spasso vestiti come 
Harvey Keltek Quentln Tarantino 
e'e, insomma, ma con il film me
no cult, he lene non e Pulp fiction, 
ma Hawes non spiega perche I'u-
no pluttosto che I'altra, resta nel 
vago, dice solo che voleva spie-
gare subito con evidenza di che 
stampo sia Brady, di quali passio-
nl si clrcondi, James Hawes ama 
Invece Kafka, lo ha studiato, ne 
ha scritto per I'universita. 6 al suo 
secondo romanzo. Con il primo 
non ha avulo fortuna, non ha tro-
vato neppure un editore. Lui stes
so ne paria come di roba vec-
chla, qualcosa di troppo tradizio-
nate, troppo accademico. Per 
spiegarlo cila Evelyn Waugh, un 
po' estetizzante per piacere anco-

OMSTE 
ra. Ha pronto invece il terzo ro
manzo, Runcid Aluminium, storia 
di un uomo d'affari mglese che 
per colpa della recessione preci-
pita nella bancarotta e che per 
dimostrare che e un uomo pron
to a cogliere tulte le occasioni of-
ferte dal libera mercato si mette 
in commercio trafficando sporco 
con soci russi, in odor di mafia. 
Situazione che incuriosisce. Ve-
dremo. 

Una Mercedes bianca con le 
pinne e stato un colpo di fulmine: 
«Mi e costato sei settimane di la
voro e mi sono divertito parec-
chio. Poi owiamente ho dovuto 
ripassare tutto. II romanzo e stato 
bene accolto. Critiche ed elogi 
sono arrivati da letton di ogni 
schieramento, da destra a sini
stra. Pifl numerosi gli elogi. Cos] 
ho venduto parecchio...»Che si 
sia molto divertito lo si intuisce 

PIVETTA 
fin dalle prime righe. La Merce
des precede con allegrie e tra 
scoppiettanti invenzioni. Hawes e 
simpaticissimo e ride sempre. Lo 
si immagina facilmente scrivere e 
ridere. Hawes sa comunicare al 
lettore la sua allegria.Gli chiedia-
mo cone e nata I'idea del libra. 
«C'e qualcosa di autobiografico -
risponde - anche a me e capitata 
la fortuna del protagonista. Una 
volta, quando ancora facevo sal-
tuariamente I'impiegato, mi ritro-
vai in una macchina scura con 
cinquecentomila sterline in ma
no, che avrei dovuto consegnare 
ad un banca. Ho avuto la tenta-
zione di andarmene per i fatti 
miei. Con la valigetta. Poi ha pre-
valso l'onesta. Mi sto ancora mor-
dendo le mani...».Ma i riferimenti 
autobiografici sono altri e servo-
no a dipingere la condizione co-
mune di un esponente della pic-

cola borghesia che cerca di salire 
un gradino nello status sociale. 
Non ci riesce e allora soprawive 
m bilico, sull'orlo di un precipizio 
che nell'Inghilterra della signora 
Thatcher si chiama poverta. Ha
wes, dopo la laurea, e stato di-
soccupato, poi se le cavata con 
impieghi occasionali. II protago
nista di Una Mercedes bianca... 
cerca di cavarsela come pud. Ri-
sparmia qualcosa vivendo nella 
baracca die si e costruito a ndos-
so della casa di una sorella. Lavo-
ricchia e progeria il colpo della 
vita. Un cosa pulita che non do-
vrebbe danneggiare nessuno. 
Neppure il destinario del mallop-
po obiettivo della rapina: una 
banca e qualcosa di impersonate 
e per il resto e una parte del po-
tere che opprime. «L'Inghilterra -
dice Hawes - ha compiuto un mi-
racolo: tutti sotto la monarrhia si 
sentono uguali e borghesi. Pecca-
to che la differenza tra I'uno e 

I'altro sia di migliaia di sterline*. 
II primo obiettivo di Hawes e 

raccontare il mal di vita di una 
generazione, ma! di vita un po' 
esistenziale, ma soprattutto molto 
materiale: manca il lavoro, man-
ca la casa. Ma il ritratto di una ge
nerazione diventa la fotografia di 
una paese triste e sliduciato, che 
si nscatta nella solidarieta un po' 
utopistica dei piccoli clan. Come 
nei film di Ken Loach, RifRaf op-
pure Piovono pielre. «Mi piace 
pensare - intervene Howes - che 
il mio romanzo possa ricordare i 
film di Loach. Ma non ho pensato 
a lui. Diverso e il mio mondo. 
Non racconto di proletari. Sono 
figlio di insegnanti, sono il figlio 
di una societa piccolo borghese 
che gli anni della Thatcher han-
no mandate) in briciole, conse-
gnandola all'ipocrisia, all'indivi-
dualismo, all'egoismo. Noi ades-
so nspondiamo cosi: immaginan-
do una rapina». 

I proletari di Roddy Doyle 

II furgone 
della discordia 

PAOLO BERTINETTI 

A i letton di queste pagine dei li-
bri il nome di Roddy Doyle 
non e certo sconosciulo Co

me non lo e quello di Patrick McCa-
be (// garzone del macellaio) e 
degli altri «nuovi» iriandesi di cui 
abbiamo parlato nel corso di 
questi ultimi due anni. £ probabi-
le che Roddy Doyle, inoltre, sia 
ioro noto non solo come una del-
le voci piu bnllanti di questa viva-
cissima slagione letteraria irlan-
dese, ma soprattutto come 1'auto-
re di due libri diventati fortunatis-
simi film, The commitments diret-
to da Alan Parker e The Snapper 
diretto da Stephen Frears Anche 
il suo ultimo libra, Due sulla stra-
da (traduzione di Giuliana Zeu-
li), e diventato film, di nuovo del 
regista Stephen Frears, con il tito-
lo che ha il romanzo originate, 
77ie Van, cioe «il furgone» Prota
gonista del libra e il formidabile 
Jimmy, il padre di The Snapper 
sua figlia, che nel romanzo pre-
cedente avevamo conosciuto 
mentre portava avanti una impre-
vista gravidanza, causata da una 
fugace scopata con un vicino di 
casa, ,Jg,ha ora resq^nofmo, della 
plccol'a Gina, Ma q'uesli)"jiJ9/i^f-, 
W,'8-HQPfoblema.J1TOtoia e 
fa disoccupazione.Con if figlio 
maggiore che ora Vive per conto 
suo, con quelli pifl giovani che 
vanno a scuola, con la moglie 
Veronica che frequenta un corso 
di riqualificazione professionale, 
Jimmy si trova spiazzato, attacca-
to a un ruolo svuotato della sua 
base materiale (il salario, con cui 
era lui che «mandava avanti la 
baracca»: esemplare la scena in 
cui il figlio maggiore gli da cinque 
sterline per pagarsi da bere) e 
padrone di un tempo libera che 
diventa un tempo vuoto. 

La realta della disoccupazione, 
preoccupante e sgradevole, 
quando non drammatica, e il te
ma centrale del romanzo. Doyle 
I'affronta nei suoi termini concre
te immediati, attraverso 1'espe-
rienza individuate del suo perso-
naggio. E, cosa ancora piu inte-
ressante, descrive una realta cosi 
dura e pesante attraverso il filtro 
della comicita. II proletariato ir-
landese, con la sua carica di sim-
patia, di calore umano, di solida
rieta, e il protagonista collettivo, 
come gia nei romanzi precedenti, 
di questo Due sulla strada. Natu-

ralmente quei valori comuni che 
lo informano rispondono a una 
condizione comune; e non pos-
sono reggere al di fuori di essa. 
Questo e quanto illustra la secon-
da parte della storia. Bimbo, I'a-
mico di Jimmy, anche lui rimasto 
disoccupato, ha comprato un ler-
cio e sgangherato furgone per la 
vendita di pesce fritto e patatine. 
Jimmy ne diventa «socio», pur 
non avendo partecipato all'acqui-
sto, e i due gestiscono insieme la 
piccola attivita imprenditonale. 
Ma con il passare del tempo, tra 
ostacoh da superare, piccoli suc-
cessi, ambizioni di «sviluppo», la 
differenza viene sgradevolmente 
fuori, con Bimbo che si ntrova nel 
ruolo di padrone e Jimmy in 
quello di dipendente. I tentativi di 
ntrovare il rapporto di amicizia e 
di solidarieta restano inespressi, o 
comunque falliscono. Tranne che 
nel clamoroso finale, quando 
Bimbo si sbarazza del furgone, 
eliminando fisicamente la causa 
di cid che li aveva resi diversi: il 
legame affettivo, che faceva tut-
t'uno con un legame di ciasse, e 
pii) forte della pur legjttjma attesa 
di'un piccolo benessere. Rinun-, 
qaflqo a)(ruolo di padrpne, Bim
bo ritrova la sua identit'a profon-
da. 

Tutto questo pud sembrare 
piuttosto retorico e in fondo po-
pulista. Ma Doyle aggira questo 
rischio grazie all'autenticita del ri-
tral|o dei suoi personaggi e delle 
Ioro solide radici popolari. Buona 
parte' di tale autenticita deriva 
dalla scelta linguistica (che pur-
troppo in traduzione va perduta). 
Negli scnttori delle ex-colonie 
dell'impero britannico la novita 
del materiale narrativo si e spesso 
accompagnata alia creazione di 
un inglese letterario lontanissimo 
da quello standard, che corri-
sponde alia diversita (e all'auten
ticita) dell'esperienza che esso 
comunica. Una simile strada vie
ne percorsa da alcuni degli autori 
che vengono dalle colonie inter
ne^ della corona britannica: datla 
Scozia di James Kilman, di Ala-
sdah Gray, di Irvine Welsh, e dal-
l'lrlanda di McCabe e di Doyle. 
Roddy Doyle parla della vita vera, 
della realta - e della diversita - dei 
suoi proletari iriandesi. Ma ci rie
sce in quanto sa ricreare sulla pa
gina 1'autenticita della Ioro voce. 

Einaudi Tascabili. Stile • : ; . < • 

N o r m a n X e M o n i q u e Z 

Norman e Monique 
La storia segreta di un amore 
nato nel ciberspazio 
A curadi Giuseppe S,II/.J 
pp 360. L 11U0O 

^ * a V j | ^ 

Norman, 
' Los Angeles, rnanda 

un messaggio per 
posta eletfronica ;« p u j i u V.H.1UUI i i u u 

* a Monique, parigma. 
Lei r isponde, 

Cominciano a non poter fare piu 
meno I'uno dell 'altra, In un 

vertiglnoso crescendo di e-mail. Finch6 
entrambl capiscono la venta.- il virtuale 
non basta, vogliono sapere chi e'e 
davvero dietro il fantasma dell'altra. 
t dccidono di incontrars i . . . 

V incenzo Cerami 

Consigii a un giovane scrittore 
Narrativa, cinema, teatro, radio 

5 Quali sono le leggi 
>* che suscitano 

la «naturalezza» 
dell'emozione 

i estetica7 Come si 
costruisce un dialogo' Come si muove 
la macchina da presa? Come si fa una 
scenegglatura? 
Un libra che aiuta a evilare false 
parten/e alio scrittore apprendista 
eaiutatuttialeggereun * . ( . 
roman/o o a guardare — ~ s s m 
un f i lm con I'occhio di chi li ha scnlt i . 

Carlo Antonel l i , Marco Delogu, 
Fa bio De Luca 

Fuori tutti 
Una generazione in camera sua 

X 

* * A, 

Jf *.. 

Che cos'e 
la cameretta 
di un adolescente 
bunker o 

astronave7 48 foto 
di ragazze e ragazzi 

ntratti nel Ioro spazio piu 
f * segreto, 48 storie raccolte 

"al volo Amon possibili 
e impossibili, sfighe, famiglie ossessive, 
idoli, la inusica, la scuola, che cosa 
voglio, che cosa non voglio. Un libra che 
e una scatola delle sorprese, inventato 
da una piccola troupe in giro per ('Italia. 
Con i vincitori del concorso tmaudi, 
Musical»di «la Repubblica»-«L'Espresso» 

Sjftt" 

Kerouac, Dylan, Ginsberg, Burroughs, 
Ferhnghetti e altri 

Battuti & beati 
I Beat raccontati dai Beat 
A. ur.JiliFin.inilHrllrvil.i iqi',1 
Ir.Klli/ioiH'diGiov.inti.i Grdll.jki 

, j p l ' , 0 I I 1 0 I K J . . ^ . 

Kerouac, Burroughs, 
•*• Corso, Ginsberg, 

„ Ferhnghetti, LeRoi 
Jones, Bob 
Dylan,Henry Miller 
Racconti, monologhi, 

. * interviste, lettere, 
J confessioni, dian 
'*• La musica, le droghe, 

' gli amon, la lelloralura, 
i sogni, lo stile di vita 
di una generazione che 

voleva un mondo diverso. Parlano 
i protagonisti di una stagione leggendana 
che torna a far sentire il suo richiaino, ogni 
volta che si ha di nuovo vogha di avventura 

A . ; 

Di prossima pubblicazione 

Roberto Benigni 
El'allucefu 

Monologhi & Gag 

http://quarrtoestatoiorousurpato.il
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NETWORK COMPUTER. Larry Ellison (Oracle) e Marco De Benedetti (Olivetti Telemedia) 

Non sara piu povero ma 

II computer 
cadra nella Rete 
Mateo De Benedetti, figlio di Carlo, 
e amministratore delegato di Oli-
vettlTelemedia, la societa del grup-
po cui spetta I'onere dello sviluppo 
degli affari nelle telecomunicazio-
ni. 

W *iete schieratl fin dj subfto con 
U Oracle per II Network computer. 
Sarete dawero i print a produrre 
II ..computer da 500 dollarl..? 

In Europacertamente sLNon posso 
asslcurare che qualche coreano 
non ci bruci il primato sul filo di la-
na. 

Perche vi slete gettati in questa 
awentura? 

Noi abbiamo sottoscritto un accor-
do con la Oracle fin dal settembre 
dell'anno scorso. Abbiamo una vi-
sione commie a proposilo di que
sta rivoluzione. A monte del proget-
lo siamo presenti con la Acom, che 
hasviluppatol'architetturadelnuo-
vo Nc. Avalle, come Olivetti, siamo 
interessati alia commercializzazio-
ne di questo nuovo prodotto. 

Mi I'Olrvett) produrra material-
meirtelniwviNcollcomprerada 
ajtri? 

All'tnlzlo li prendercmo dalla 
Acorn, In un secondo tempo , 
quando i volumi dlventeranno piu 
sostenuti, pensiamodi produrli. 

Larry Ellison sostlene che I'indu-
stria del personal computer ormai 
e vecchla, e che I pc saranno sop-
plantatl oagll nc M portate II con-
flrttolncasaf 

Non credo vi sara alcun eonflitto, 
Non pensiamo a questi nuovi pro-
dotti come sostilutivi, ma come ad
ditional!, Anzi, dico di pio. Se gli nc 
saranno proposti in conflitto con i 
personal, rischieranno semplice-
mente di schianlarsi, di non decol
late nemmeno. 

Eppure la fllosofla del Network 
computer e completamente dber-
sa, contraddlttorla rispetto a qud-
ladelpc 

Certo, sono cose completamente 
diverse. Ma guardiamo indietro. I 
mini non hanno cancellato i grandi 
elaboratori, i mainframes; e i per

sonal non hanno cancellato i mi
ni. Si e allargata la base; e cre-
sciuto di un ordine di grandezza, 
ad ogni scalino dell'evoluzione di 
questa industria, il numero degli 
utilizzatori. Un milione di persone 
accedeva ai computer quando 
e'erano solo i mainframes. Sono 
diventati 10 milioni con i mini, e 
100-150 milioni con i pc. Con la 
diffusione degli nc la base della 
piramide si ampliera di nuovo in 
modo spettacolare. 

Lei crede dawero a centinaia di 
milioni di nuovi utenb? 

io so che la tendenza e questa: la 
gente vuole macchine che costino 
meno e che siano piu semplici. E 
Nc sara tutto questo. Certo, la sua-
diffusione dipendera molto dallo 
sviluppo e dai costi della rete. In In-
ghilterra le chiamate urbane sono 
gratuite, ed e facile ipotizzare un ra-
pldo boom. Da noi la Telecom 
mantiene la «Tariffa urbana a tem
po.... 

Ma gia oggi la Internet ha perico-
losestrojaature,tantocneltempi 
di accesso si allungano paurosa-
mente, 

La rete ha potenzialita di crescita 
enormi. Gia oggi veicola una quan-
tita di informazioni semplicemente 
impensabile solo 6 mesi fa. 

Vol puntate sulla campagna di 
vendue del prossimo Natale. Ma 
per aHora non cl saranno prodotU 
studlatj per questa nuova tecnokr-

E vera. All'inizio il Nc servira per na
vigate in Internet. Poi si sviluppe-
ranno servizi di tv interattiva, di tele-
shopping, e tanti altri che ora solo 
immaginiamo. II vera boom arrive-
r4 quando I produttori di tv Io mon-
teranno sugli apparecchi di nuova 
generazione, e i fomitori di servizi 
Io regaleranno ai clienti che sotto-
scriveranno 1'abbonamento. 

E un auspido o c'e gia qualcosa di 
concreto? 

Stiamo gia discutendo con diversi 
partners. Vedra, questa non e una 
moda. E il trend del futuro. D D. V. 

Nasce tin'assoclazlone a tutela 
dalla creazlone multiniedlale 
Crent CO ROM sta dtveentando una professlone. Cosi i glovanl autori in 
oaaslonedlr^Urtech,llrmrmFesthaldelleOr«rerfcrariiedlallsvorlosi 
nella florentina Fortezza da Basso, hanno presentata la costtuen da 
Associazlone degli AutoriedellelmpreseMulrJmedia. 
L'associazione avri come oMetthn prindpale la promozione di un nuovo 
quadro normattvo che sla di supporto aHa produztone d'autore nel campo 
dell'ed«orUimurtlrr^Ulelnterattha.Soiiolnoltrerichlest!benefidfiscali 
perklrrvrese-Autc^cheproduurranell'amrjHoartlsticoeculturale. 
Maturate I'analogia con il cinema: l'associazione chlede che sla varata una 
legge simile a quella che, con Tart 28 consent* la produzione di opere con 
particolarevalorecuKurale. Pertuttj gli autori interessati ad urterkm 
infornuzione: f.mizzau@agora.stm.it 
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Nc/niente di 
In 15 anni la Microsoft ha costniito un veto e proprio mo-
nopolio mondiale fondato sullo strepitoso successo dei 
personal computer. Ora, per la prima volta, questa posizio-
ne di dominio del mercato e minacciata da un oggetto che 
ancora non e in commercio, ma che sara venduto, secon
do alcuni, in centinaia di milioni di esemplari in pochi an
ni. £ il "Network computer*. Intervista al suo ideatore, Larry 
Ellison della Oracle. 

In 5 giomi Larry Ellison, presidente e 
padrone della Oracle, la seconda 
impresa di Software del mondo, ha 
toccato 4 paesi europei presenlando 
il suo progetto finalmente pronto a 
partire alia conquista del mondo. Fi
glio di un italiano (Giuseppe Arega-
lo, che ha cambiato il suo nome al-
I'arrivo negli Stati Uniti ispirandosi a 
Ellis Island) e di una ungherese, Elli
son si sente alia vigilia del grande 
colpo: finalmente pub chiudere al-
1'angolo il rivale di sempre, quel Bill 
Gates che con la Microsoft ha co-
struito un monopolio mondiale nei 
sistemi operativi per personal com
puters. 

Lo abbiamo incontrato in occa-
sione della tappa italiana per il lan-
cio di Network computer, il compu
ter da 500 dollanV 

L'idea che questa nuova tecnolo-
gla possa soppiantare quella dei 
pc e stab definita da Bill Gates 

una «stupidaggine». Cosa gli rl-
sponde? 

Dawero 1'ha detto? Be', vedremo. II 
tempo decidera chi ha detto una sar

in die cosa consiste la novtta del 
suonc? 

Questa e una rivoluzione democrati-
ca. Finalmente e nato il computer 
che tutti possono permettersi di 
comprare e che tutti saranno capaci 
di utilizzare. In questi 15 anni il per
sonal computer non e cambiato so-
stanzialmente. II pc resta molto co-
stoso e molto complicato. Mia ma-
dre, per dire, fa fatica ad usarlo, e 
spesso mi ctiiama per avere aiuto. 
Tutto questo non capitera piu. 

I suoi crtrJci sostengono pero che 
un prodotto semplice sara capace 
solo di operazionl elemental! 

Neanche per idea. Con nc il compu
ter diventerft come il telefono, o la te-
levisione. Negli Stati Uniti 97 famiglie 

su 100 hanno la tv, e 94 il telefono. 
Ma solo il 28% ha in casa un pc. C'e 
un enorme potenziale che il pc non 
riesceasoddisfare. 

Va bene, ma questa gente si ac-
contentera dl un prodotto piu po
vero? 

No, nient'affatto. La tv di oggi e piu 
ricca di quella di 10 anni fa, e anche 
il telefono lo e. La complessita sta 
tutta a monte, nella rete che presup-
pone investimenti colossali e inno-
vazioni tecnoiogiche important! II 
terminale che la gente ha in casa* pe
ro costa poco, ed e di utilizzo facilis-
simo. 

Cosi sara il Network computer? 
Sara cosi. lo non ho bisogno di in-
zeppare il mio computer di memo-
rie, di programmi, di suoni, di video. 
Tutto il sapere del mondo, tutte le 
applicazioni che mi possono servire 
sono in rete. Con il nuovo nc io mi 
colleghero, scaricherd il programma 
che mi serve (peresempio unword 
processor), quindi potro staccarmi 
dalla rete e scrivere anche tutto il 
giomo, o tutta la settimana. Con lo 
stesso aggeggio potro chtedere un 
film in tv, o ordinare la spesa o con-
sultare il mio archivio in ufficio. E so-
prattutto scrivere a chiunque, perchfe 
tutti avranno un nc, e la posta elettro-
nica rivoluzionera il modo di comu-
nicare della gente. 

Tutto questo ha bisogno di una 
grande efficJenza della rete. 

Non dimentichiamo che la tecnolo-

gia fa passi da gigante. II Network 
computer funzionera meglio colle-
gato a una rete digitate Isdn. Ma gia 
oggi, con un modem a 28.800 baud 
su una normale linea telefonica si 
riesce a trasmettere audio e video di 
ottima qualita. Ma certo la qualita 
dei fomitori di senizi sara importan-
te. E infatti noi stiamo discutendo 
con tutti i principali gestori di teleco-
municazione per firmare accordi di 
collaborazione. 

Lei ha detto che in prosperUva il nc 
costera anche meno di 500 dolla
rl. Neeskuro? 

Si. Saranno i fomitori di servizi a re-
galare la macchina al ciiente, se si 
abbona con loro. Lo fanno molti ge
stori di reti cellulari, con i telefonini. 

Anche i pc costano sempre di me
no, e promettono di drventare piu 
semplici. 

Era ora. Network computer ottiene 
un risultato per i consumatori anco
ra prima di essere ianciato Ma i pc 
restano macchine complicate, e tu 
ogni 18mesiseicostreltoacambiare 
macchina, o a comprare la nuova 
versione di programmi. La Microsoft 
con Word 6 arrivata alia ottava ver
sione: vuol dire che mi ha venduto 8 
volte sostanzialmente lo stesso pro
gramma. II Nc, invece, essendo un 
oggetto semplice non avra bisogno 
di costosi aggiomamenti. Le nuove 
versioni dei programmi staranno in 
rete, e io avr6 i nuovi prodotti a costi 
zero. Non le sembra meglio? 

E 
m #220. Internet ospita ancora 
un periodico di lunga tradizione. Si 
tratta di Paris Match, dove la foto-
grafia, tra I'altro, fa gran sfoggio di 
se. La rubrica Attualita e la sempli
ce riproduzione del giornale carta-
ceo, mentre i Grandi reportage so
no iitradotti'i appositamente per la 
lettura in rete. Si pub accendere agli 
archivi richiedendo, a ad esempio, 
la copertina del giomo della vostra 
nascita o i «fiori all'occhiello» che 
hanno fatto grande Match: http:// 
vnwv.parismatch.com 

#221. La Societa Italiana di psi-
chiatria ha il suo sito (in collabo
razione con il Pensiero Scientifico 
Editore) aH'http://www.pensi«ro. 

it/sip. Se siete interessati protre-
te seguire i lavori del convegno 
dei 17, giujn.o. pfganizzato |.Ro^-li 
ma, surtenja^ 'g^chi • patQl9gjcĵ l

, 

della comiiriicazione virtualei. 
#222. Anche Critica Marxista 

sulla Web, ospite della Citta invisi-
bile. Ural: http://www.citiiiv.lt/ 
pubHicazimi/CRiTrCA_MABJ(ISTA 

#223. Poco pifl di un anno fa 
siamo andati ad Udine per vedere 
da vicino I'eperienza di una scuo-
la elementare che si affacciava 
per la prima volta nel mondo del-
le Reti. II sistema non era ancora 
connesso ad Internet, ma la parte-
cipazione di alunni e insegnati era 
straordinaria. Oggi la scuola Gian
ni Rodari di Udine ci invia il suo 
nuovo indirizzo Web: http://ki-
dslink.bo.cnr.it/udine/TOdari.html 

#224. L'inglese CD-Online 
(gruppo Philips) ha porlato Inter
net in tv, o meglio sullo schermo 
televisivo. Un kit di collegamento 
(attualmente al coslo di 99 sterli-
ne) sara disponibile in Europa nel 
prossimo inverno. Tutte le infor
mazioni le trovate al sito. 

http://www.cd-online.co.uk 
#225. Instacabile la rete tele-

matica Peacelink continua a pro-
muovere tutte quelle tematiche 
che, da tempo, sembrano essere 
state sfrattate dalla Rete- impegno 
sociale, volontariato, sviluppo ed 
ecologia, pace. Grazie al sito 
http://www.freeworld.it/ 

peacelink./Afmews.html si pu6 
entrare in contatto con una pub-
blicazione mensile di volontari di 
Nairobi, Africanews, che promuo-
ve i'impegno della gente africana 
verso giustizia, pace e rispetto dei 
diritti umani. II progetto 6 no pro
fit e autosufficiente. 

Lorenzo Miglioli, autore di «Berlusconi e un retrovirus» (15.000 copie vendute) apre il suo sito 

Uno scrittore e il suo doppio elettronico 
ANTONBLLA MARRONE 

Lorenzo Miglioli e il primo autore ita
liano ad aver sperimentato la multi-
medialita nella narrativa (primato 
conteso dal'italo-argentino Miguel 
Angel Garcta). Ha scritto su carta e 
su floppy e ora si e catapultalo nella 
Ragnatela mondiale (anche se a fi
ne anno esce un «classico» romanzo 
in carta per i lipi Bompiani) grazie 
ad una «casapagina» che racchiude 
il «meglio« di se. Sostiene di essersi 
•trasferito" anima e anima nella Rete 
accettando la proposta di un gruppo 
di persone disseminate in different! 
citta europee. «Si tratta di gente che 
segue le vicende letterarie del vec-

chio continente discutendone in In
ternet. Mi ha contattato proponen-
domi di mettere in rete la mia home
page collaborandocon i membri ila-
liani del gruppo di discussione. Al
cuni di loro avevano visto una copia 
di RA-DIO il mio gadget-romanzo 
ready-made ipertestuale, al Bou-
bourg di Parigi, durante una mostra 
di artisti provenienti da tutta Europa 
Poi ne abbiamo parlato in rete ed e 
nata l'idea di create uno spazio elet
tronico di archiviazione dinamica, 
interattiva. Per ora c'e solo in italiano 
ma sta per essere tradotto in 5 lingue 
europee: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo e svedese». Pagina triparti
ta, scritte distorte, grafica essenziale. 
La consideri un'opera collettiva? « 
Ho accettato ad una condizione: 
scrivere ed elaborare io stesso quelle 
che da ora considero molto piu che 
un ambiente il mio DOPPIO elettro
nico. Titolo "The pop hard opera ar
chivio tour" (uso l'inglese in quanto 
lingua primaria di rete)». C'e anche il 
celebenimo "Berlusconi e un retrovi
rus" (15.000 copie vendute, vero 
successo editoriale). Quali sono i 
criteri con cui elaborare un'opera 
on-line? «Essendo ancora una volta 
una cosa nuova, non esistono forme 
e metodi prestabiliti per porre in rete 
i dati. lo ho seguito due principi in 

grado di rispondere, almeno per ora, 
al significato profondo di un gesto 
come quello di porre la propria ope
ra in un medium cosi "hard": il pn-
mo e quello che, in scienza, viene 
definito «download»: il trasferimento 
di contenuti dal cervello alia mac
china. La letteratura pub essere con-
siderata un modello di interattivita, a 
passo ridotto, dove awiene questo 
spostamento di contenuti dal cervel
lo al testo. Ho voluto fare un "do
wnload" della mia creativita diretta-
mente nella piu grande rete neurale 
esistente. L'altrocriterio e quello del
la differenzazione: distinguere tra 
letteratura e letterario. Credo che il 
letterario stia al reale quanto la lette

ratura alia realta, il respiro ai polmo-
ni, la benzina al motore. II reale e 
quella somma di cose che, dinami-
camente muove il tutto, infermablle, 
indelinibile, e il regno dello psichico 
totale: probabilmente solo I'arte o la 
scienza come arte possono essere 
una porta di accessibility a questo 
regno. La realta e invece un pnnci-
pio stabilito arbilrariamente da un 
gruppo che lo pone cosi come terre-
no comune di nconoscimento, un 
po' come si dice e si diceva dell'alfa-
beto Ecco, in questo senso il lettera
rio ha un valore di ricerca della (o di 
una) verila singolare, perche spinge 
I'artista su un leneno del tutto igno-
to>. 

I 
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I libri e i bit 

Saggi e lettere 
sulfuturo 
e sul presente 
• Usciti, in uscita, ristampati. Periodiche se-
gnalazioni cli libri sulla nuova cultura tecnologi-
ca (dal manuale, al romanzo, passando per il 
saggio sociale e Blosofico), per aiutaivi tra gli 
scaffali e tra le novita editoriali 

•Patrice Ffchy (animatore della rivista Re-
seaux) e gia noto in Italia pertesti quali L'indu-
stria deli'immaginario (Torino 1983) e Sforra 
della comunicazione (Baskerville 1994). Fel-
Irinelli manda in libreria in questi giomi L'in-
novazione tecnologiea. Le leorie dell'innooa-
zione di fronle alia rivoluzione digitate 
(L.40.000). 

*La casa editrice Apogeo promuove la cul
tura tecnologiea lanciando sul mercato un ti-
tolo dietro I'altro. Tra gli utlimi segnaliamo 
Data Trash, di Arthur Kroker e Michael Wein-
stein (L.25.000). II libra fa discutere e molto. 
Si tratta di un testo visionario ed apocalittico 
che mescola filosofia e telernatica, virtualita e 
corporeiti. Pud piacere, affaticare, innervosi-
re: certo non lascia indiffrenti. 

* Einaudi punta all'aspetto soft della Rete 
proponedno 1'epistolario del nuovo millen-
nlo. Epistolario d'amore tra America e Euro-
pa, con tanto di spasimi, di attesa e di spe-
ranze. Nel cyberspazio succede di tutto, an-
che che sbocci un amore, che i due si incon-
trino e si trovino adatti I'uno per 1'altra. Poi la 
vita prende altre strade. Ma il fatto resta. Nor
man & Monique (L. 13.000), la faccia buona 
della Rete, a cura di Giuseppe Salza che ha 
scritto, un anno fa circa, un ottimo libra Che 
ci faccia io in Internet? (Theoria), un manua
le che ancora oggi vi consigliamo di leggere, 
anche se, in questo campo, si viene «superati» 
tecnicamente in pochi mesi. Dallo Struzzo 
aspettiamo flduciosi la nuova antologla cura-
ta da Daniele Brolli sull'ultima generazione di 
scrittori cyberpunk, Cuori elettrici. AM A 

TVOIOITALE 

Germania 
accordo 
sul decoder 
Important! soggetti televisivi europei si sono ac-
coraati per renders compatibili i decodificatori 
per la ricezlone dei canali di tv digitale. Lo ha det-
to ad un'emittente tedesca II commissario eurc-
peo Martin Bangemann, In dichiarazioni all'emit-
tente pubblica «Wdr», Bangemann ha precisato 
che un accessorio elettronico ("common interfa
ce") permettera' ad esempio ai possessori di un 
decoder del gruppo Kirch di ricevere i canali tra-
smessi dal gruppo Bertelsmiuin e viceversa. II 
commissario si e' riferito ai due gruppi tedeschi 
Impegnati in Germania e in Europa nello sviluppo 
della tv digitale, la tecnica di trasmissione che per-
mette di ricevere una gran quantlta' di canali tele
visivi, L'accordo, ha detto inoltre Bangemann se-
condo quanto riferito dall'agenzia «Dpa», e' stato 
ragglunto in un incontro segreto a Parigi. 

Si tratta di passo importante. La battaglia sulla 
TV digitale, lo ricordiamo, si sta spostando sulle 
sue ultime postazioni in tutta Europa portandosi 
dietro interessi economic! colossali. L'ultima po-
stazione 6 proprio quella del decoder, I'apparec-
chiQ che consente di decilrare e rileggere sul pic
colo schermo i segnali inviati via satellite chi ha 
sottoscritto I'abbonamento ai diversi canali televi
sivi, In Germania l'accordo di Leo Kirch con la rete 
dei concorrente Bertelsmann (terzo gruppo me-
diatico del mondo) fa prevedere nuovi veloci svi-
luppi. Ma solleva anche qualche timore. L'obietti-
vo e piazzare i decoder di Kirch in tutta Europa? 

Microsoft contro Netscape 

Bill Gates vaall'attacco 
Con Normandy vuole 
vincere la guerra dei browsers 

UlustrazkHic tratta da <<N<tGukle» Margaret Riegel 

DAL NOSTRO INVIATO 

MASSIMO CAVALLINI 
• CHICAGO Si chiama Norman- gia il suo 
dy, l'ultima delle molte creature di 
Bill Gates. Ed ilriferimento alia bat
taglia che, nel '44, dette il /a aHa n-
conquista alleata dellEuropa e, 
con tutta evidenza, assolutamen-
te non casuale. Normandy e,in-
fatti, il nome in codice del Net so
ftware attraverso il quale la Micro
soft conta di poter colmare, in 
tempi ragionevolmente brevi, il 
baratro che, nellacosiddetta 
•guerra dei browsers*, ancora se-
para il suo Explorer dal popola-
rissimo Netscape. La battaglia, in 
corso da tempo, verra in questo 
caso combattuta «a monte». 

II nuovo prodotto, la cui versio-
ne definitiva dovrebbe essere 
pronta asettembre, si rivolge in-
fatti non ai singoli utenti, ma agli 
Internet providers, alle compa-
gnie che offrono setvizi via cavo, 
ai network operators ed ai gestori 
dei siti commerciali della Web. 
Dovrebbe, insomma, contendere 
il terreno al nuovo «fast track*, u 
•server software* recentissima-
mente lanciato da Netscape. Di 
tutto riguardo, in ogni caso, il pri-
mo cliente. 

Quattro giorni fa CompuServe, 
uno dei piu diffusi servizi on line, 
ha annunciato la sua intenzione-
di usare Normandy net processo 
dj progressiva integrazione dei 
suoi servizinella World Wide 
Web. CompuServe inoltre - come 

'Wow", lanciato due 
mesi fa e specificamente dedica
te) ai bambini - adottera I'Explorer 
come browser di prima scelta, di 
fatto abbandonando lo Spry Mo
saic, un navigatore di linea acqui-
stato nel '94 per quasi 100 milioni 
di dollari. Se si considera che I'E-
xplorer verra presto integrato an
che in America on Line, chiara 
diventa la strategia di rimonta 
della Microsoft, utilizzare la vasta 
clientela dei servizi in linea - Aol 
CompuServe e, owiamente, il suo 
Msn- per ridurre signih'cativamen-
te il distacco da Netscape. 

Ed in questo consiste il «do ut 
des» dell'operazione: I'uso delle 
tecnologie di rete della Microsoft, 
contro la presenza della propria 
icona, in forma di shortcut di de
fault, sullo schermo della prossi-
ma versione di Windows 95. Fun-
zionera? In teoria, I'operazione 
potrebbe regalare aWExplorer 
una decina di nuovi potenziali 
clienti. Ma la strada da percorrere 
appare assai lunga, anche per 
una superpotenza come la Micro
soft. 

Le ultime indagini di mercato 
assegnato a Netscape una quota 
di mercato tra il 75 e l'85 per cen
to Comunque vadano le cose 
I'impresa di Mountain View, nata 
appena due anni fa, sembra de-
stinata a far da «lepre» ancora per 
qualche tempo. 

Che cosa succedera in Italia con la liberalizzazione ormai alle porte? 

cazioni 
Ancfie sul piano dei servizi «po-

veri», come Internet e Audiotel, e 
necessario emanare con urgenza 
norme che permettano un vera de-
collo di questi settori, oggi strozzati 
da un'ottusa burocrazia fondata su 
disposizioni incomprensibili, come 
il decreto legislativo 103/95. Que
sto prowedimento, emanato I'an-
no scorso su un testo del '92 per ap-
plicare una direttiva europea del 
'90, ostacola di fatto la fomitura di 
accessi Internet da parte dei privati, 
senza peraltro «conoscere» I'esi-
stenza di Internet e senza conside
rate il «Piano nazionale delle tele-
comunicazioni* del 1990! Piano na
zionale che deve essere urgente-
mente rivisto, sia alia luce dell'in-
novazione tecnologiea, sia in fun-
zione del libera mercato. E proprio 
per Internet il libero mercato sem
bra attualmente in pericolo a causa 
della politica commerciale di Tele
com Italia, sulla quale sta indagan-
do l'Anti-trust. L'agenda del legisla-
tore e fitta di altri impegni in mate
ria di tecnologie dell'informazione: 
si devono rivedere in alcuni punti il 
decreto legislativo 518/92 sulla 
protezione del software e la legge 
547/93 sui crimini informatici. An-

MANLIO 
• II conto alia rovescia non pud 
essere arrestato: il prossimo 1° lu-
glio cadranno in tutti i paesi dell'U-
nione europea i monopoli sulle in-
frastrutture e sui servizi di teleco-
municazioni, con la sola eccezione 
della telefonia vocale. Per questa la 
liberalizzazione scatters il l°gen-
naio 1998, cioe' tra poco piO di un 
anno e mezzo. Ma che cosa succe
dera il 1 ° luglio in Italia? In teoria sa-
ra possibile affittare linee di teleco-
municazioni da qualsiasi soggetto 
le possieda, come le Ferrovie dello 
Stato, I'Eni, la societa Autostradeo 
I'Enel, e chiunque dovrebbe poter 
offrire servizi di telecomunicazioni 
diversi dalla telefonia vocale su rete 
commutata. Ma 6 probabile che i 
pnmi passi della liberalizzazione 
awengano nella piu totale confu-
sione e inneschino un complicato 
contenzioso tra diversi soggetti. 
Mancano infatti le norme nazionali 
per regolare un passaggio cosl deli
cate verso la «sociela dell'informa-
zione», e manca soprattutto la "Au
thority*, I'organismo indipendente 
che dovra vigilare sulla corretta ap-
plicazione delle regole della con-

correnza e del rispetto della liberta 
di comunicazione. II disegno di leg
ge presentato nell'ottobre dello 
scorso anno dall'allora ministra 
delle poste Gambino si e arenato 
ancor prima della fine della legisla-
tura, ed e difficile che il nuovo Par-
lamento e il nuovo Govemo possa-
no mettere ordine in poche setti-
mane su una materiacosi comples-
sa e con tanti aspetti contraversa. 
Ma la liberalizzazione delle teleco
municazioni e solo uno dei mold 
punti che Parlamento e Govemo 
dovranno affrontare in tempi bre-
vissimi, per metter mano anche in 
Italia alia costruzione delle «auto-
strade dell'informazione*. Incom-
be la scadenza delle regole per la 
televisione, e non solo per quanto 
riguarda il duopolio Rai-Mediaset e 
il consiglio di amministrazione del
la Rai: ci sono i problemi della tele
visione via cavo e via satellite, dei 
rapporti tra i gestori delle reti e i for-
nitori di servizi, e'e la questione del 
cablaggio in libra ottica dell'intera 
utenza nazionale, che e la premes-
sa per lo sviluppo dei futuri servizi 
multimediali. 

cora in ambito intemazionale e 
necessario fare passi avanti per la 
protezione del diritto d'autore nel 
campo dei nuovi media. Ma la 
legge che deve essere approvata 
con maggiore urgenza 6 quella 
sulla protezione dei dati persona-
li. Dopo anni di discussioni non si 
e ancora riusciti a varare un com-
plesso di norme assolutamente 
indispensabile per proteggere i 
cittadini dagli abusi che si posso-
no compiere con la raccolta e il 
trattamento informatizzato di da
ti individuali. C'e il rischio con-
creto che correlando informazio 
ni di polizia, operazioni con carte 
di credito, registri di telefonate, 
transazioni bancarie e quant'al-
tra, si arrivi alia definizione di 
inaccettabili -profili informatici* 
delle singole persone. In rnan-
canza della legge sui dati perso
nal! non possiamo entrare nello 
spazio europeo senza frontiere 
previsto dall'accordo di Schen-
gen del 1985. 'giomalista, coor-
dinatore del Forum multimedia-
le "La societa' dell'informazio
ne" al sito hltp •//'www.mclink.i-
l/inforum dove troverete infor-
mazioni e aggiornamenti 

Roseau 
Coitvegno 
a Venezia 

L'appunUmcfltoe 
d'obbNgoperdiisi 
occupadl 
tdecomimlcailoiri. Si 
tratta deU'edtahme 
aimiule dt l convtgro 
Rtsnudicsit iene 
allaFondutoneanidl 
Venezia dal 13 al 15 
glugno. Tenu dl 
quest'anno: «Senu 
rete. Cammlnando sul 
fllo deK'innovazioiie e 
deH'ImprendltoriaHta 
in attesa di regole... 
Durante le Ire gktnute 
di lavoro si discutera 
del qudro nonnattvo 
Intniudoule, dei 
problemi comussi alia 
rete, di Internet e 
degji sviluppi futuri 
della comunicazione 

muHiniedlale, di 
regolamentazfont e di 
globalizzazione del 
mercati. 

• Spulciando tra gli scaffali dei 
negozi di Cd Rom ogni tanto capita 
di trovare una vera e propria «per-
la», un qualcosa che - al di la dell'in-
teresse specifico per l'argomento 
trattato - rappresenta una lappa 
della nascente arte multimediale. 
Fanno senza dubbio parte di que
sto nstretto lotto i Cd della celeber-
rima Dorling Kindersley, una casa i 
cui prodotti sono adattati (con otti-
ma traduzione) per il mercato ita-
liano dalla Rizzoli New Media. // 
grande allante del corpo umano 
per Pc e compatibili 6 dedicate ai 
ragazzi, ma appassionera anche i 
grandi. Grafica, sonoro, lotogra-
fie, video, qualita scientifica delle 
informazioni contenute, facilita 
d'uso e di «navigazione». per farla 
breve, questo manuale interattivo 
di anatomia umana 6 semplice-
mente superbo, una impeccabile 
testimonianza di come dovrebbe 
essere e a cosa dovrebbe servire 
la multimedialita. 

E parliamo di un'inrziativa vin-
cente lanciata in queste settima-
ne da Repubblica. II quotidiano 
fondato da Eugenio Scalfari, in 
collaborazione con la rivista della 
Giunti Art e Dossier, ha lanciato 
una collana di monografie su Cd 
dedicate ai grandi artisti, con di
sco accompagnato da un ben fat
to libretto di 50 pagine a colori. II 
primo numero, da qualche tem
po gia in edicola, e quello dedi
cate) a Vincent uan Gogh (Pc e 
Macintosh, 29 900 lire). Seguiran-
no nel corso dell'anno Botticelli, 
Caravaggio e Klimt II prodotto £ 
dawero ben realizzato, e tra I'al
tro la scelta di diffonderlo nelle 
edicole con una adeguata pubbli-
cita - rivolgendosi quindi a un 
mercato molto piu ampio dl quel
lo toccato dai negozi - consente a 
Repubblica di praticare un prezzo 
molto basso, sicuramente alia 
portata di tutti i portafogli, Cos! 
come awiene negli Usa, dove i 
Cd Rom di rado superano la SQ-
glia dei 50 dollari. 

Passiamo ai videogiochi con 
Descent 2 (Pc, distribute dalla 
Leader, 99.000). Si tratta del re
make di un fortunatissimo video-
gioco del genere Doom, owero 
quei giochi in soggettiva in cui ci 
si aggira per stanze, corridor e sa
le annichilendo con varie armi 
(andando avanti se ne trovano d! 
sempre piu potenti) chiunque si 
incontra lungo la strada. Grafica 
tridimensionale velocissima, so
noro coinvolgente, non serve un 
computer esageratamente poten-
te per giocare. Infine, The Sound 
Engine (Pc, Dreamware, 49.900). 
Sr tratta di un Cd nvolto a chi si 
diverte con i suoni e gli effetti mu-
sicali: e'e una folta libreria con 
suoni, strumentr musicali sintetiz-
zatr e brani digitalizzati. 

CHE TEMPO FA 

mm 
SERENO VARIABILE 

NEVE MAREMOSSO 

II Centra nazionale di meteorologia e clima-
tologia aeronautica comunica le previsioni 
del tempo sull' Italia. 
TEMPO PREVISTO: fino alle 6 di domani, 
lunedi' 10 giugno: sin dal mattino, sulle zo
ne alpine e prealpine, cielo poco nuvoloso 
ma con tendenza ad aumento della nuvolo-
sita' che localmente potra' risultare anche 
intensa e a cui saranno associate precipita-
zioni temporalesche. In serata attenuazione 
della nuvolosita' e scomparsa dei fenomeni. 
Sul resto d' Italia cielo sereno o poco nuvo
loso con sviluppo, nel pomerlggio, di nubl 
cumulilormi che, nelle zone interne, potra' 
dar luogo ad occasional! rovesci o tempora-
li. Durante le ore notturne potra' essere ri-
dotta a causa della fomwione di foschie 
sulle pianure del nord e lungo le valli e i llto-
rail del centra e del sud. 
TEMPERATURA: stazionaria al centra e al 
nord. In aumento al sud. 
VENTI: generalmente deboli dal quadrant! 
settentrionall, con rinforzi sul versante ioni-
co. Durante le ore pomeridiane la circola-
zione sara' prevalentemente a regime dl 
brezza lungo i litorali. 
MARI: generalmente poco mossi. 
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I programmi di oggi 
kRAITR€ I (JJlMTi 4 I <5> , T A U A ' 

Luncdi 10 fiiugno 1996 

M CAM ALE 5 WZE 

6.45 UNOMATTINA, Contenilore Cortdu-
cono Livla Aaant i , Luca Giurato Al
l'mterno 7 0 0 , 8 0 0 , 900 TG 1,730, 
8 30 TG1 - FLASH; 7.35TGR - ECONO-
MIA Attualita (81327045) 

9,30 TGI-FLASH. (3720) 

10.00 MCANZE N E L U FOREST* NERA. 
Film commedia (721942) 

11.30 T G I . (3526126) 

11.3$ E.N.G. • PRESA DIRETTA. Telefilm 
(5407749) 

12.30 TG1-FLASH. (99774) 
12.35 LA SKSHORA IN GIALLO, Telelilm.-

Con Angela Lansbury. (5108107) 

P O M E R G G O 
13.30 TELEGIORNALE. (32300) 

13.SS AMBARABA'. Rubrics. 

14.00 TG1-ECONOMIA. 

14,10 IL MONDO Dl QUARK. Rubnca. Dl 

Piero Angela. (8170107) 

15.10 SETTE GtORNI PARLAMENTO. At

tualita (3578313) 

15,40 SOUETICO. Contenitore Conduco-

no Ellsabetta Ferracim e Maura Se-

no.AII'Interno: (1236720) 

17.20 CALCIO. Campionati europei 1996. 

Olanda-Scozia. AH'interno: (374107) 

U.15 T G I . (5807590) 

SERA 
20.00 TELEGIORNALE. (749) 
20.30 TG 1 - SPORT. Notiziario sportive 

(18584) 
2045 LA GIUSTI2IA Dl UN UOMO. Film 

azione (USA, 1991) Con Michael Kea-
ton, Renee Russo Regla dl Gould 
Hoywood. (330923) 

22.35 TG1 . (4461584) 
22.40 PORTA A PORTA, Attualita Conduce 

Bruno Vespa. (7476107) 

NOTTE 
24.00 TG1-N0TTE. | 

0,25 AGENDAIZONACO. (1878546) 
0.30 SPECIALEVIDEOSAPERE, (5050275) 
1.00 SOTTOWWE. Attualita. (1145121) 
1.15 LAPATTUGUASPERDUTA. Fllmsto-

rlQO (Italia, 1952) (1323186) 
2.30 ILCAPKLLOSUUEVENTITRE'. Va

rieta. (3295966) 
3,10 TQ1-NOTTE. (R). (7724492) 
3.40 INCONTROCON., (4179362) 
4,10 DOC MUSK CLUB. (1344506) 
4.30 DMOMIUNNERSITARIA DISTAN-

ZA. Attualita. (50446594) 

7.00 
7.25 
7.55 
8.15 

9,35 
10.05 

11.30 
11.45 
12.00 

OUANTESTORIEI (22519) 
L'ALBEROAZZURRO. (8123294) 
BLOSSOM. Telefilm (4265749) 
NEL REGNO DELLANATURA. Docu
mentary (7195403) 

UN PEZZO 01 CIELO. Telefilm 
(8108010) 

PROTESTANTESIMO. (9426836) 
I MISTERI DELLA GIUNGLA NERA. 

Filmavventura (8262855) 
MEDICWA33. Rubnca (1436279) 
TG2-MATTINA. (9632652) 
LA GRANDE VALLATA. Telefilm Con 
Barbara Stanwick (90774) 

13.00 TG2-GIORNO. (8687) 
13.30 COSTUMEESOCIETA'. (539652) 
14.25 E... L'lTALIA RACCONTA. Attualita. 

(9408636) 
14.30 ECOLOGIADOMESTICA. (74316) 
14.45 QUANDOSIAMA. (578636) 
15.10 SANTA BARBARA. 
- . - E... L'lTALIA RACCONTA. 16 00 e 1715 

TG2-FLASH. (11435497) 
11.00 IN VMQGIO CON "SEHENO VARMBI-

LE". Rubnca (49519) 
10.25 TGS-SPORTSERA. (4308565) 
10.45 L'ISPETTORE TIBBS. Telefilm Con 

Carrol O'Connors (4955855) 
19.35 TGS-LO SPORT. (5800667) 

19.45 TG2-20,30ANTEPRIMA. (7990749) 
19.50 GO-CART(DAIDUEAGLIOTTANTA). 

Varieta. (347039) 
20.20 CALCIO, Camplonatl europei 1996. 

Romania-Francla Alfinterno 

(767768) 
21.15 TG2. (1483132) 
22.35 MIXER • IL PIACERE Dl SAPERNE Dl 

PIU'. Attualita Conduce Giovanni Mi-
noli (8643313) . 

7.30 TG 3 (37229) 

8.30 GLIINVASORI (1307590) 
10,30 VIOEOSAPERE - INGRESSO UBERO. 

Contenitore All'mterno 
-.-• FILOSOFIA. 
••••• MEDIA/MENTE. 
- . - LIVINGSTONE. 
- . - VIAGGIOINITALIA. 
- . - TGR LEONARDO. 
- . - SCRinORI DA MARCIAPIEDE. 

(724039) 
12.00 TG3-OREDODICI. (90958) 
12.15 TELESOGNI. Rubnca (7839039) 

13.00 VIOEOSAPERE. All'mterno ITALIA 
MIABENCHE';VIDEOZORRO (90720) 

14.00 TGR. Tgregionali. (65478) 
1120 TG3-POMERIGGIO. (143300) 
14.50 TGR-EUROZOOM. (9313774) 
15.00 TGS - POMERKHSIO SPORTI-

VO. (9368497) 
10.55 SfNBAD,ILMARH4AIO. Filmcomme

dia (USA, 1947) (64204861) 
19.00 TG3/TGR/TGRSPORT. (7132) 

20.00 BLOB SOUP. (50590) 
20.10 BLOB. DITUTTODI PIU'. Videofram-

menti (8453476) 

20.30 NEL REGNO DEGU ANIMALI. Rubn
ca. Conduce Giorgio Celli. (97720) 

22.30 TG 3 • VENTIDUE E TRENTA. Tele-
giornale (17958) 

22.45 TGR. Tgregionali (5525381) 
22.55 STORIEVERE. Attualita "Armati". A 

cura di Anna Amendola. (2138774) 

7.00 QUADRANTS ECONOMTCO. Attuali
ta (54942) 

8.00 AWOCATIA LOS ANGELES. Tele
film (38956) 

9.00 UN VOLTO,OUE DONNE. Telenove-
la (6318942) 

9.45 TESTA OCROCE. (1810294) 
10.00 ZWGARA. Telenovela. (9377) 

10.30 RENZOELUCIA. Tn (46923) 

11.30 TG4. (4882395) 
11.45 LAFORZADELL'AMORE. Telenove

la (7910958) 

12.30 LA CASA NELLA PRATERIA. Tele-
Mm. Con Michael Landon (13671) 

13.30 TG4. (3942) 
14.00 MEDICINE A CONFRONTO DEL LU-

NEW. Rubnca. Conduce Daniela Ro-
sati. (79861) 

14.15 SENT1ERI. Teleromanzo, (9968316) 
15.30 GIORNOPERGIORW. ConAlessan-

draCeaWPaone. (6734687) 

17.15 LAMAGWFRAPREDA. Filmavven
tura (USA, 1954). Con Robert Mit-
chum, Marilyn Monroe. (5385869) 

19.25 TG4. 
- . - OROSCOPODIDOMANI. (951010) 
19.50 GAME BOAT. Gioco. Conduce Pietro 

Ubaldi. (1332720) 

20.40 LA PATATA BOLLENTE. Film corn-
media (Italia, 1979). Con Renato Poz-
zetto, Edwige Fenecfi. Regia di Stefa-
no Vanzma (v m. 14 anni). (163039) 

22.40 UN AMORE PASSEGGERO. Film 
commedia (USA, 1990). Con Tom Be-
renger, Anne Archer. Regia di Alan 
Rudolph. All'mterno: 23.30 TG 4 -
NOTTE. (5263774) 

6.40 CIAO CIAO MATTINA. Contenitore 
All'mterno RUBRICHE e CARTONI 
(2937045) 

9.05 SECONDO NOI. Rubnca (R) 

(4482836) 
9.15 SUPERVBKV. Telefilm. (6837132) 
9.45 PIANETA BAMBINO. Rubnca (Repli

ca) (36051478) 
10.20 MCGTVER. Telefilm. (1107107) 
11.25 PLANET-NOTIZIE IN MOVIMENTO. 

Attualita (9260720) 
11.30 T.J.HOOKER. Telefilm (9262316) 
12.25 STUDIO APERTO. (2929497) 
12.45 FATTIEMISFATTI. (2064738) 
12.50 STUDIO SPORT. (745076) 

13.00 CIAOCIAO. Contenitore (445010) 
14.30 COLPO Dl FULMINE. Show Con 

AlessiaMarcuzzi (6159519) 
15.05 GENERAZKWEX. Show. (1134381) 
16.05 PLANET • NOTIZIE IN MOVIMENTO. 

15.20 BAYSIBE SCHOOL. T i l 

1645 BEVERLY HILLS, 90210. Telefilm. 

17.45 PRIMIBACI. Telefilm (2375045) 

18.30 STUDIOAPERTO. (28584) 

10.45 SECONDONOI. Rubnca. (5466671) 

10.50 STUDIO SPORT. (862107) 
19.05 BAYWATCH. Telefilm (487010) 

20,00 EUROPEOSHOW. C o n T e o T e c i i e 
Gene Gnocchi. (6749) 

20.30 WEEKEND CON H.MORTO. Filmfar-
sesco (USA, 1989). Con Andrew Mc
Cartney, Jonathan Silverman. Regia 
dl Ted Kotcheff All'mterno-(86774) 

21.15 EUROPEOSHOW. (6731774) 

22.30 PUMPUPTHEVOLUME-ALZAH.VO
LUME. Film drammatico. Con Chri
stian Slater Regia di Allan Moyle (V 
tv) All'inlerno (82229) 

23.35 TG2-NOTTE. (1084328) 
0.05 TVZONE. Rubrica (82184) 
0.30 PIAZZA ITALIA Dl NOTTE. Varieta. 

Con GiancarloMagalli. (1586091) 
0.40 L'ALTRA EDICOLA. Attualita A cura 

di Silvia Ronchey e Giuseppe Scaraf-
fia. (2825817) 

1.30 SOKO 5113 - SOUADRA SPECIALE. 

Telefilm. "II nuovo arrivato" Con 
Bernd Herzsprung, Wilfried Klaus. 
(B026411) 

2.20 SEPARE'. Musicale. "Luclo Oalla, 

Gianni Morandi". (85632237) 

23.45 MONEVUNE. Rubrica. (1927132) 
0.30 TG3LA.NOTTE-PUNTOEACAPO-

INEDICOLA-NOTTECULTURA. Te-

legiornale (7978966) 
1.10 FUORI ORARIO. Presenta. Cose 

(mal)vlste (54263633) 
1.15 MOTONAUTKA. Circuito 96. 

1.35 JOE PETROSWO. Scenegglato 

2.35 IL POSTMO SUONA SEMPRE DUE 
VOLTE. Film drammatico. (3266134) 

4.30 TEATROMCNIESTA. Attualita. "L'e-
sperimento". (62141922) 

0.40 TG4-RASSEGNASTAMPA. Attuali-

1.00 MEDICINE A CONFRONTO DEL LU-
NEDT. Rubrica. Conduce Daniela Ro-
sali (Replica).(1178459) 

1.15 L'ASSSTENTESOCIALETUnAPE-
PE. Film commedia (Italia, 1981). Con 
Renzo Montagnani, Nadia Cassini 
(4652091) < 

2.40 MMDUtEST. Telefilm.(3372140) 
3.30 L 'UOMODASEIMIUONIDIDOLU-

Rl. Telefilm (7273256) 
4.20 M A M . Telefilm Con Mike Con

nors. (83177701) 

23.30 FATTIEMISFATTI. I 
040 SPECIALE RALLY. Rubrica sportiva. 

Conduce Claudia Perom. (2014508) 
1.10 ITALIA 1 SPORT. Rubnca. All'mter

no (22311850) 
1.15 STUDIOSPORT. Notizianosportivo 

- . - PLANET - NOTIZIE IN MOVIMENTO. 

(4053053) 
2.20 GASPARDETROBINSON. Filmcom

media (Francia, 1990) Con Gerard 
Darmon, Vincent Lindon. (41229508) 

4.00 VENERDT13. Telefilm (45234530) 

0.45 MAURIZIOCOSTANZOSHOW. Talk-
show. Conduce Maunzio Costanzo 
con la partecipazione di Franco Bra-
cardi Regia dl Paolo Pietrangeli (Re
plica) (57608774) 

11.30 FORUM. Rubrica Conduce Rita Dal-
la Chiesa con la partecipazione del 
giudice Santi Lichen Partecipano 
Fabnzio Bracconen, Pasquale Africa-
no Regiadi Laura Basile (531861) 

13.00 TGS. Notiziario (99107) 
13.25 SGARBIQUOTIOIANI. (2160497) 
13.40 BEAUTIFUL. Teleromanzo (2603010) 
14.15 I ROBINSON, Telefilm "II trofeo" 

(502519) 
14.45 CASACASTAGNA. Gioco Conduce 

GabnellaCarlucci. (78230213) 
17.25 PERRY NASON. Show "Un premio 

per Junior" (258836) 
18.00 OK, IL PREZZO E' GIUSTOI Gioco 

ConduceIvaZanlcchi (36010) 
19.00 LA RUOTA DELLA FORTUNA. Gioco 

Conduce Mike Bongiorno con la colla-
borazionediAntonellaElia (9294) 

20.00 TG5. Notiziario i 

20.25 STRBCIA LA NOTIZIA - LA VOCE 
DELL'IMPENITENZA. Show Con En-
zo lacchetti, Lello Arena. (5783300) 

2040 L'OUODI LORENZO-AnOD'AMO-
RE. Film drammatico (USA, 1992) 
Con Nick Nolte, Susan Sarandon Re
gia di George Miller (prima visione 
tv) All'mterno (2927855) 

22,15 TG5, Notiziario. (4105229) 

23.30 MAURIZIOCOSTANZOSHOW. Talk-
show All'mterno. TG 5. (710215) 

1.30 SGARBIQUOTIOIANI. Attualita (Re
plica). (4393695) 

145 STRISCIA LA NOTIZIA • LA VOCE 
DELL'IMPENITENZA. (Replica). 
(4508275) 

2.00 TGS-EOICOLA. (7663256) 
2.30 TARGET • OLTRE LO SCHERMO. At 

7.00 EURONEWS. Attualita (59818) 
8.00 BUONGIORNOZAPZAP. Contenito

re All'inlerno (8398652) 
10.00 LE GRANDIFIRME. Shopping time 

(10010) 
11.00 CARTONEANIMATO. (17107) 
11.25 SKIPPY IL CANGURO. Telefilm 

(62352855) 
12.00 CALCIO. Campionati europei 1S96 

Replica di una partita (9280381) 

1345 TMCORE13. ( 
14.00 ANIMEINDELIRK). Film drammatico 

(USA, 1947-b/n) Con Joan Crawford, 

Van Heflin Regia di Curt Bernhardt. 

(714132) 
16.00 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm Con 

Jaclyn Smith, David Boyle. (41942) 
17.00 SPECIALE EUROPEI Dt CALCI01996. 

Rubrica sportiva (9855) 
17.30 CALCIO. Campionati europei 1996. 

Olanda-Scozia Diretta, (5386958) 
19.40 TMCSPORT. Notiziario. ( 

3.30 NONSOLOMODA. Attualita (Repli
ca) (4176879) 

4.30 ARCA 01NOE' - ITINERARI. Docu
mentary (33434481) 

20.00 TMCORE20. (24687) 
20.15 PRIMO PIANO. (8107403) 

20.20 SPECIALE EUROPEI Dl CALCI01396. 

Rubrica sportiva (1756861) 
20.30 CALCIO. Campionati europei 1996. 

Romania-Francia. Diretta (77478) 
22.30 TMCSERA. (80316) 
22.45 I MASTINI DELLA GUERRA. Film 

Con Christopher Walken, Tom Beren-

ger. Regia di John Irvln (315229) 

1.00 TMC DOMANI-LA PRIMA DIMEZZA-
NOTTE. Attualita (9315343) 

1.15 E'...MODA. Rubrica. (2021896) 
1.45 ALFRED HITCHCOCK PRESENTA. 

Telefilm (29277695) 
2.20 CHARLIE'S ANGELS. Telefilm (Repli

ca) (6638904) 
3.20 TMC DOMANI. Attualita (Replica) 

3,30 CNN. Notiziario In collegamento di-
retto con la rete televisiva americana 

4.00 PROVAD'ESAMElUNIVERSITA'ADI-

STANZA. Attualita. (41634576) 

11,00 RAMO ITALIA. Mustoa-
l«.|704_| 

13.30 E...STATI CON VMO-
MUSK. (714213) 

15.00 INHTI Di PAOLA Musi 
Mh. (023774) 

16.00 C M MREU.MO. 

Telefilm 
(934128) 

11.00 OOOKER. 
(6180451 

11.45 WP.MIL Telefilm 
(4383587) 

10,30 CARTOON NETWORK 
W O * Contenitore, 
87952131 

20.4! FLASH. J5351861) 
21,00 IMAOITAIMSBAUO. 

Film awenlura (USA, 
UK) (187039) 

21.00 TMC2-SPORT. Nollzia-
rlosportlvo (753836) 

24.N fLASH, 1703459) 
0.15 PUYWV'S LATE » 

OUT, Varieta (75159237) 

13,00 TIMEOUT. (376836) 
1400 mf.REQ (932395) 
14,30 

(7516300) 
17.10 StNGtSONO. 1281229) 
17,15 Ttaai'ROSA, (545039) 
17.45 tMUM E„. CONTORNI. 

(7641316) 
11.45 SOLO MUSK* ITALIA-

HA. 1362768] 
19.1! ACQUARWDIGENOVA. 

reMOTORI, 
i mm 

zo.oo mar 
11,30 WF.REG. {310010 

—I'ROSil. (633229) 
20.35 LUOMOMUiORANDI 

MANURE. Film amenta-
ra (USA, 1 » , (530497) 

22,90 INF.REQ.J4C9958J 
23.00 TGMOTORI. " ' 

23.0S VIDEOPARADE. 
(518836) 

23,50 RACING TIME. 
(16435720) 

• ' } •£ , .» 

11.00 LAVAUEDEIDINOSAU-
Rl. Telefilm (3912478) 

11.30 HAPPY END. Telerwe-

10.00 TELEGKHWAU REGK>-

19.30 VIVIAN*. Telenovela 
Con Lucia Mendez, Hec
tor Bonilla (5264478) 

20.30 TBQI'BOSA. Con Elisa 
Upore, Laura Fontana 
(4B38O10) 

21,00 NOISIAMODUEEVASI. 
Film comlco (Italia, 1959) 
Con Ugo Tognazzi, Ma-
gall Noel Regia di Gior
gio Simonelll (6986923) 

23.00 TELEGIOMUU REGtO-
NAU. (3925942) 

23.30 SPORT t NEWS. Noti
ziario bportivo 
(92404010) 

17.00 CINQUESTELLE AL CI
NEMA, Rubrica (283687) 

17.15 SING t SONG. Musica
le (145039) 

17.30 WILMA E... CONTORNI. 
Rubrica (733107) 

11.30 LE SPE. Telefilm 
(737923) 

19.30 INFOfiMAZWNE REQIO-
NALE. (329768) 

20.00 SOLO MUSKA ITAUA-
NA. Musicale (319381) 

20.30 TUTTO TfilS I TOT1P. 
Rubrica dl pronostici sui
te corse ippiche (570010) 

20.34 OIAONOSI: TUTTI IN 
FORMA. Talk-show 
Conduce il professor Fa
bnzio T Trecca 
(400175294) 

22.30 INFORMAZIONEREGK)-
NALE. (43962590) 

+VT 
130* PROI6ITOAMARE Film 

commedia (2997855) 
IS OS GBVANNA OARCO 

Filmstorlco (4983328) 
1700 TELEPN) BAMBN 

(6633861) 
11.50 SPECIALE CMEFUMET-

TO. (9443720) 
19.00 EDDVELABANDADEL 

SOLE LUMWOSO. Film 
animazlone (USA, 1992) 
(429497) 

20.15 SPECIALE CINEMA E 
FILM. (84B768J 

20.40 SET-ILGnmULEOEL 
CMEMA. Attualita 
[7992126) 

21.00 THEFLINTSTONES. Film 
commedia (USA, 1994| 
(450497) 

23.00 LISBON STORV. Film 
drammatico (Germania-
/Portogallo, 1995) 
(32442565) 

13.00 MTV EUROPE. Musica
le (77396213) 

11.05 GOODWMTKW-DO-
CUMEMUU. (445720) 

20.00 ELTON JOHN IN CON
CERTO. (814652) 

20.50 +3NEWS. (1316768) 
21.00 CONCERTO SMFONI-

CO. "Slnfonia n 2 In re 
maggiore op 43" dl Jan 
Sibelius Orchestra Wie
ner Philharmoniker. Di-
rettore Leonard Bern
stein (316346) 

22.00 RITRATTO. (413710) 
23,00 JS. BACH: LE SUITES 

PER VIOLONCELLO. 
"Suite in re minore BWV 
1008"-"Suite in do mag
giore BWV 1009" 
(117690) 

24.00 MTV EUROPE. Musica
le (18438701) 

G U I D A S H O W V I E W 
Per registra re II Vostro 
programma Tv digitare i 
numen ShowVlaw stam-
pati accanto al program
ma che volete registra-
re, sul programmatore 
ShowVlaw Lasciate I'uni-
ta ShowViaw sul Vostro 
videoreglstratoree il pro
gramma verra automati-
camente registrato al Co
ra indlcata Per informa-
zioni, il "Servizio client! 
ShowView" al telefono 
02/26 92 18 15 ShowVlvw 
e un marchio della G»m-
Star Devalopmanf Corpo
ration (C) 1994 -GoHMtar 
Dovolopmonl Corp Tutti i 
dirittl sono nservatl 
CANALISHOWVIEW 
001 - Raiuno, 002 - Ral-
due, 003 - Raitre, 004 - Re
te 4, 005 - Canale 5, 006 -
Italia1,007-Tmc,009-Vi-
deomusic, 011 - Cinque-
stelle, 012 - Odeon. 013 -
Tele+ 1, 015 - Tele+ 3, 
026-Tvltalia 

•'V'^r 
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Radlouno 
Gfornafi radio. 6 OO, 9.00, 10 00, 
1100, 12 00, 13.00, 14 00, 15 00; 
16 00; 17 00, 18.18,21 15; 23.00, 
24 00, 2 00. 7 32 Questione di 
soldi, 8.32 Radio anch'io Lunedl 
Sport, 10 07 Telefono aperto, 
10 35 Spazio aperto, 11 05 Ra
dlouno musica, 11 11 II rotocal-
co quotidiano; 12 10 Che fine 
hanno fatto; 12 38 La pagina 
scientifica, 13.30 I cerchi e le 
stelle, 1411 Caselta postaie, 
14.38 Legge; 15 11 Galassia Gu
tenberg, 15 38 Nonsoloverde, 
16 11 Cultura. Rubrica det libfi; 
16.32 L'Italia in diretta; 17 05 
Speclale Campionati europei 
1996, 17 20 Cafclo. Campionati 
europei 1996. Olanda-Scozia, 
19.57 Ascolta si fa sera, 20 02 
Biblioteca Universale di musica 
leggera, 20 20 Calcio Campio
nati europei 1996. Romania-
Francia, 22.30 Biblioteca Uni
versale dl musica leggera, 23 10 
Fatti, misfatti e thrillers, O 33 La 

nottedeimisten 
Radlodue 
Gtornali radio 6 30, 7.30, 6-30, 
10 30 1210; 12 30, 13 30, 15 30, 
16.30, 17 30, 18 30; 19.30,22 30. 
6 00 II buongiorno dl Radiodue; 
7 17 Momentl di pace, 8 06 Fabio 
e Fiamma e la "trave nell'oc-
chio", 8 50 Doppia indagine per 
11 commissario Ferro; 9 10 Go
lem, idoli e television!, 9 30 II 
rugbito del coniglio, 10 32 Ra-
diozorro 3131,11.58 Mezzogior-
no con Mina; 12 50II Buffalmac-
co, 13.45 Anteprima di Radio-
duetime, 14.00 Ring, 14 30 Ra-
dioduetime; 15 05 Hit Parade 
Album Top of the Music by Fi-
mi-Nielsen, 20 OO Masters, 21 OO 
Planet Rock, 22 45 lo diret, 24 OO 
Stereonotte 

Radlotre 
Giornali radio 8 45,13 45,18 45 
6 OO Ouverture, 7 30 Prima pagi
na. All'interno 9 OO MattlnoTre, 
9 30 Dietro il titolo, 10 30 Terza 

pagina, 11 OO II placere del te
ste; 1105 II cerchio magico, 
11 10 Grandi mterpretl Jacque
line Du Pr6,11.45 Pagine dall'o-
pera poetica di Federico Garcia 
Lorca, 12.30 Palco reale; 13.25 
Aspettando il caffe, 13 50 Storle 
di musica, 14.15Larnpidiprima-
vera, 19.15 Hollywood party, 
19 45 I cerchi e le stelle (Repli
ca), 20.15 Radiotre suite; 20 30 
Concerto slnfonico 23 43 Radio-
mania, 24 OO Musica ctassica 
I ta l laRadlo 

Gtornali radio 7, 8,12 15 - Gior
nali radio flash. 7 30, 9, 10, 11, 
16, 17. 6 30 Buongiorno Italia, 
7 10 Rassegna stampa; 8.10 Ut-
timora, 9 05 Prefisso 06, 10 05 
Piazza Grande, 12 10 Tamburi 
di latta, 14.05 Gulliver, 15 10 Li
vingstone, 16 05 Quaderni men-
diam, 18.05 Prefisso 06, 18 50 
Tempo pteno, 19 05 Milano se
ra 20.05 Una poltrona per due, 
22 OO Effetto notte; 2 02 - 6.09 Se-
lezione musicale notturna. 

Ultimi fuochi estivi 
per «I cervelloni» 
VINCENTE: 

I cervelloni (Raiuno, ore 20.53) 5.951.000 

PIAZZATI: 

La zingara (Raiuno, ore 20.43) 5.041.000 
79" Giro d'ltalia (Canale 5, ore 12.45) 4.356.000 
Striscia la notlzia (Canale 5, ore 20.30) 3.683.000 
Sgarbl quotidian: (Canale 5, ore 13.31) 2.993.000 
Amid (Canale 5, ore 13.51) 2.820.000 

I Da qualche giomo e fino alia fine di agosto diven-
ta sempre piu difficile commentare gli ascolti dei 
programmi tv. Siamo agli sgoccioli della stagione 
e si sa che anche gli strateghi del palinsesto soffro 

no II caldo come tutti gli umani e dunque le proposte da for-
mulare e poi mandare in onda stentano a venire L'unica buo-
nu notizia e che durante il fine settimana gli italiani comincia-
no a lasciare le citla e preferiscono guardare meno la tv Cos! 
la tabella doi dati di ascolto comincia a registrare numeri bas-
sissirni; scopriamo allora il ritorno di Sgarbi (andrebbero pie-
miati o puniti quelli che imperterriti continuano ad ascoltare l 
suol show davanti al piccolo schermo?), c ci accorgiamo an
che che la trasmissione quotidiana di Maria De Filippi ticne 
ancora benino Un bravo agli sporhvi che seguono le tappe del 
Giro d'ltalia, ma attend col gran caldo a non stare troppo at-
taccatl alia Zingara, perche le domandine nschierebbero di 
avere conseguenze poncolose. Arriva primo / cervelloni, da 
non perdere perche si tratta dclle ultime ore in cui Bonolis at-
traversa I corridoi dolla tv di Stato. 

GENERUIONEX ITALIA 115 05 
Cambio di rotta per il programma capitanato da Ambra 
Da oggi a tutta musica. La conduttnee intervistera dentro 
e fuori lo studio cantanti e gruppi che alorovolta siesibi 
ranno ogni volta dal vivo. Fra gli ospiti di oggi il gruppo 
degliArticolo31. 

EL'ITAUA RACCONTA RAIDUE 16.00 
Un nuovo programma quotidiano condotto da Paolo Li 
miti che lo nrma con Paolo Martini e Paolo Pivetti padre 
di Irene. Sara una miscela di canzom e servizi di interesse 
sociale e un trampolino pergiovani cantanti 

PERRVNASON CANALE51725 
Al via una nuova serie della sit com che come nvela il no-
me e la parodia del celebre serial tv Peiry Mason Tra I 
personaggi che scendono in passerella ci sono anche 
i'Uomo ragno, Flash, Zorro e I'uomo invisible 

GO-CART RAIDUE 19.50 
E il giorno di Bugs Bunny presentatore wrtuale > II celebte 
coniglio della Warner, in carne e ossa (ossia sotto forma 
di pupazzo) verra infatti fatto muovere attraverso un 
computer. Inoltre, in arrivo una nuova ondata di cartoni, 
«Animanlacs», una serie prodotta da Spielberg. Protagoni-
sti, tre anlmalucci vestiti da antichi romani. 

CINEMA E FILM TELEPI012015 
Come sara il cinema nel 2000? Rispondono Mike Leigh, 
Peter Greenawey, David Cronenberg e ancora i fratelli Ta-
viam, Gabrieie Salvatores, Aki Kaurismaki. Seguono poi 
un servizio sul cinema di Wim Wenders e uno sguardo re-
trospettivo su Cannes '96. 

MIXER RAIDUE 22 35 
Inizia il sogno europeo' itinerano pohtico-sportivo tra il 
serio e il faceto aspettando la nazionale al fischio d'inizio. 
Si passa poi a parlare delle due ragazze italiane che si so
no convertite all'islamismo ed hanno scelto di vivere in un 
harem. Segue anche un servizio sul piercing. In chiusura 
Richard Gere e Cindy Crawford in un inedito ritratto alio 
specchio 

* » » 

Raitre, «Storievere» 
di difesa personale 
22.55 STORIEVERE 

Un pmrammi dl *n«i Amendali. 
RAITRE 

Una nuova stona dal titolo Armatt e raccontata da Carlo Conversi Vm-
cenzo, Ursula, Manuela, Tito e Antonio sono come tanti giovani che si 
incontrano per strada Hanno poco piu di venl'anni, appartengono a 
classi sociali distanti tra loro, ma frequentano insieme una scuola per 
imparare ad usare la pistola per difesa personale. Vincenzo, dopo 
aver provato van lavon, e diventato investigatore private Ed ora il suo 
timore e di essere aggredito dai clienti. Ursula, invece, fidanzata con 
un poliziotto fa la restauralnce e la pistola le serve per <difendere» I 
mobili antichi. Manuela, figlia di un gioielliere, ha paura di essere ra-
pita Tito, pulitore alia slazione Termini, spera invece di non dover 
mai usare la sua pistola Per Antonio, pasticcere, I'arma «£ uno sport 
comeunaltro» 

!•** , V S ^ 
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20.30 WEEKEND C O N I L M O R T O 
Aaiii 41 Tri KHrtill. cm htm McCartkir. JMittin Sllnrnm. Tirrj 
Klnr. Uu (1989}. 94 nlaiitl. 
Due giovani assicuraton scoprono un imbroglio da due 
milioni di dollar! e corrono dal capo a confessare I'inghip-
po. II capo, colpevole della cosa, li in vita a passare II fine 
settimana neila sua villa, pensando di ucciderh, finendo 
invece ucciso da un boss. I ragazzotti, per non farsi sco-
pnre, lo trascinano due giorni avanti e mdietro come fos
se vivo... II successo all'uscita fu tale da men'tare un se
quel. 
ITALIA 1-

20.40 L'OLIO 01 LORENZO 
Rqii to Gnrga Millar, en Sum S H I M H . Nick Nitlt. Ptttr USIIHI. 
U I I ( I 9 9 Z | , 135mllllti. 
In prima tv la versione cinematografica della vera storia 
di Loreno Odone, ammalatosi di adrenoleucodistrotia e 
salvato dai suoi geniton che a furia di studiare e di fare 
espenmenti, indicano al medici il giusto nmedio Film ad 
alto rischio pietistico, schivato con intelllgenza da reglsta 
e attori 
CANALE 5 

22.30 PUMP UP THE VOLUME 
Ragli dl Allan Mo)la. con Christian Slater. Samaalka Mathls. Elian Emm. 
Usi(1990|.9Bmlwll. 
Doppi vita per lo scatenato Mark, studente modello di 
giorno e animatore scatento di radio pirata di notte La 
sua trasmissione da' voci e illusion; ai desiden frustratl 
dei coetanei Ma un giovane ascoltatore si suicida. In pri
ma tv 
ITALIA 1 

22.40 UN AMORE PASSEGGERO 
Regla dl Mm Rndalph, can Tim Biraqar, Anna Arcnar, Elinialh Parkins. 
Uia(l990|.99nln«1l. 
L'investigatore Berenger e mcaricato di indagare sulla 
fedeltd dell'amante della bella miss Dolan Ma II seguglo 
sbaglia obiettivo E vlene a sua volta seguito dal collega 
Ingaggiato dalla sua fidanzata. Ironla e leggerezza per un 
genere supercitato eNellYounginuna particina 
RETEQUATTRO 

I 
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IL CARTELL0N5/1. Viaggio tra i festival italiani deiTestate '96. Prima tappa: i palcoscenici 
• DKMIYSM (fino al 23 giugno). 
II giovane festival che si svolge a 
Veroli da qualche anno e fra i pri-
mi a dare il via alia lunga kermes-
se di spettacoli che inonderanno 
la penisola quest'estate. Gia dall'i-
nizio di giugno fervono le prove, 
ma le rappresentazioni vere e pro-
prie si concentrano fra il 17 e il 23, 
in parallelo al simposio su «ll Tea-
tro e la Memorial. Riconsolidare 
memorie sloriche attraverso il (ea-
(ro e infatti I'impegno e la riflessio-
ne che «Dionysia» propone in que-
sta edizione, sullo scorcio crepu-
scolare di un secolo che va smar-
rendo la coscienza collettiva e si 
incaglia su identita ristrette e con-
flittuali. E sara il teatro dei popoli 
senza patria a essere il testimonial 
di questa «campagna pro-memo-
ria»: la tenacia dei Kurdi (con 
un'opera del drammaturgo Kame-
ran Raouf); i valori di vita dei pel-
lerossa (impegnati anche nel con
certo finale con i Sacred Spirit, in
terpret! moderni dei canti della 
tradizione indiana); il vento di li
berty dei Rom (con un'opera ine-
dita di un autore macedone, il Ro
ma Theater Pralipe, primo ensem
ble teatrale di lingua romana); la 
coscienza ambientalista degli In
dies del Guatemala (con il Teatro 
Ai'Tzay); gli Euskadi dai Paesi Ba-
schi, Integrano il programma ospi-
talita dalle patrie «forti»: come il te-
desco Hoik Freytag, sovrintenden-
te del Wuppertaler Buehnen, con 
una doppia e miscelata messln-
scena da testi di Lessing e Peter 
Weiss, Dalla Rilorma di Amburgo 
al Nuovo Fascismo, e tre labora-
tori che ruotano intorno alia crea-
zione delta spettacolo. 
SPOLETO (26 glugm-14 lugllo). 
Se Veroli e in fibrillazione, non e 
da meno Spoleto che ospita per 
la trentanovesirna volta il Festival 
dei Due Mondi, ancora capitana-
to dal suo fondatore: I'ottantacin-
quenne Gian Carlo Menotti. II set-
tore prosa viene ihaugurato da 
Gabriele Vacis,, jrnpegijato con la 
sua compagnia Teatro Settimo 
neH'allestimento de Gli Uccelli di 
Aristofane presso il Teatro Roma
no, E per il debutto nella comme-
dia classica, il giovane regista lo-
rincse (due Ubu, un Idi nel '93) 
Vacis ha scelto di riversarne i 
contenuti in una «sferzante paro-
dia del vivere quotidiano», che si 
presenta irriverente fin dall'inter-
prete (Francesco Salvi) e dalle 
musiche, eseguite dalla Banda 
Osiris (27-30 giugno). A ridosso 
di Grotowski si muove invece la 
compagnia polacca del Wiersza-
lin Theatre, diretta da Piotr Toma-
szuk in un lavoro di Stanislaw 
Wyspianski, Klatwa (3-7 luglio, 
Teatrino delle Sei), storia dram-
matlca di un prete cattolico che 
diventa I'amante di una ragazza 
del villaggio, Con una compagnia 
di 15 attori di diversa nazionalita 
(italiani, polacchi e francesi), il 
Festival propone, infine, un affa-
scinante testo di Friedrich Dtlr-
renmatt, Romaic il Grande, adat-
tato e diretto da Giovanni Pampi-
glione e con Mario Scaccia (11-
14 luglio, teatro San Nicol6). 
ASTI TEATR0 (27 giugno 10 lu
glio). Sul filo della contempora
neity e del work-in-progress la di-
ciottesima edizione di Asti Teatro 
che sottolinea la propria vocazio-
ne con due ospitalita significative: 
gli Studi per la trilogia de -II vello 
d'ow di Franz Grillparzer propo-
sli dallo Stabile di Parma e i Preli-
minari de 'Al limitare del deserto-
tratteggiati con il suggestive tea
tro delle ombre da Teatro Gioco 
Vita di Piacenza. Giovani attori e 
neo-diplomati si cimenteranno 
invece con testi di Alfieri (llgiudi-
zio universale con Massimo De 
Rossi interprete e regista), Pinelli 
e un insolito Erasmo da Rotter
dam. Sara proprio II lamenlo del
la pace di Erasmo da Rotterdam, 
con Irene Ivakli e la Compagnia 
dei giovani dello Stabile torinese 
a inaugurare il festival nella Calte-
drale il 27 giugno, seguito dallo 
Stilita di Tullio Pinelli, per la regia 
di Mauro Avogadro a Palazzo Ot-
tolenghi. Tra le prime nazionali, 
segnaliamo anche L'occhio del 
lupo di Daniel Pennac con Ric-
cardo Maranzana, allestito dal 
Teatro deH'Arcliivolto per la regia 
di Giorgio Gallione. 
POLVERIGI (28 glugno-2 luglio). 
Nonostante le difficolta e i soliti 
lagli al budget, Polverigi rimarca 
tenacemenle la propria vitalita e 
rilancia con un cartellone sempre 
rlcco di spunli e di inleressi per 
quanta di nuovo si agita suite 
scene nazionali e non. Fiore al-

Teatro in cerca di patria 
Non e'e che I'imbarazzo delta scetta per gli amanti del 
teatro: anche questa estate si presenta fitta di 

febbred>amnvrtvrgicacpntiniH, nonostante itagliele , 
drfflcortadlsempre.r*enounmlliardoaSpo)eto, 
indebtte sottrazfcsni di budget anche a Polverigi, ma b 
festa, anzi I festival, coirtJnuano e ce ne sono di nuovi 
che si affacclano aH'orizzonte. Come il neonato 
"Festival delle colline torjnesi», che ha richiamatoa 
raccotta dalle parU di Superga nomi delta 
drammaturgla contemporanea come MorganH, Malosti 
e Ucia Maglletta, promuovendo, Inottre, un'hrizlatJva 
singolare: uno spettacolo viaggiante nel senso stretto 
del termine, rappresentato doe per soli 48 spettatorl su 
unvagoncinodeltrenochesiinerplcasullatranvia 
Sassi-Superga. Si conclude, invece, entro giugno II 
festrvalTeatn>dlfrontiera'96,apertodaunseminarioa 
Modena il 2 giugno con allievi di prestigiose accademie 
teatrall e diretto da Sergej Issaev, uno dei registi di 
spkco del teatro contemporaneo deN'ex Unkme 
Sovletica e direttore del Gib's dl Mosca. II semjnario si 
concretizzera con un ailestimento del testo di 
Maeterlink, «La Prindpessa Maleine», in scena il 20-21 
e 22 giugno. 

Giovane, ma grintoso e stimolante, e il festival di Veroli, 
<>Dionysia», preoccupato quest'anno di scandire II tenia 

della memoria(tragkamentescalfito da questa fine di 
secolo cost poco attenta al suo passatp e alia 
collettivrta), e di richlamare sulpakoscenko la 
testimonianza teatrale dipppollMiizapatria.dai Kurdi 
ai Rom. Che restate sia arnica deHadranwnaturgia 
contemporanea e della ricerca none una sorpresa: 
sono tanti I luoghi ospRali che, per consuetudine o per 
innovazione,siapn)noalnuovoeallosperHiMntale.Nel 
solco della contemporanefta, si coofermano 
Santarcangelo, sotto la direzhme di Leo De Berardinis, 
e Polverigi, diretto da Velia Papa. E anche Spoleto 
afflda a un regista quarantenne, il torinese Gabriele 
Vads, la rilettura in chiave di graffiante 
contemporanetta degli «Uccellh>di Aristofane. 
Nella nostra panoramica, qua sotto, abbiamocercatodi 
spizzicare i cartelloni phi stiozkhevoil, una scheda di 
teatro in tasca per restate. Ma se volete sapeme di piu e 
nei minimi dettagli, dagli orarl alle date, dai 
protagonist agli eventi special), fino ai numeri di 
telefono degli uffid sbmpa, pazientate fino al 25 
giugno, quando uscira il prezioso manualetto «Levie 
dei Festival", guida critko-informativa curata 
dairAssodazione Cadmo per i tip) del «Manifesto» e per 
tuttl gli amanti del teatro, disponlblle a 2500 lire con il 
giomale oppure, anche In seguito, su richiesta o nelle 
principal! librerie. 

ROSSELLA BATTISTI 
I'occhiello e 1'esclusiva dello 
spettacolo Faustus in Africa! con 
la compagnia sudafricana Han
dspring Puppet Company di Jo
hannesburg. Firmato da William 
Kentridgc, regista, filmaker e pit-
tore, lo spettacolo fa interagire 
opere grafiche animate, attori e 
figure in una trama faustiana am-
bientata nel periodo coloniale, 
che mescola brani di Goethe e 
brani dello scrittore sudafricano 
Lesego Rampolokeng. Tra gli altri 
ospiti un polivalente Frigerio ispi-
rato dal maledetlismo di Lautrea-
mont e dei suoi «Canti di Maldo-
ror», il Tnttico pet un altare pro-
posto da Matteo Belli, definite «il 
nipotino modemo di Dano Fo» e 
il comico noir Antonio Rezza con 
uno Spettacolo a piu quadri. Di-
rettamente da Glasgow, invece, 
arriva il «dolore», Pain, del gruppo 
scozzese Nva per la regia di An
gus Farquhar e con Graham Cun-
nington, protagonista autobiogra-
fico di Pain, segnato da un per-
corso di softerenza da quando a 
dleci anni e stalo colpito da artri-
te reumatoide cronica. 
SANTARCANGELO (5-14 luglio). La 
terza «volta» di Leo De Berardinis, 
che orienta il festival conferman-
do un interesse investigative sui 
linguaggi innovatlvi del teatro 
Tra le opzioni festivaliere sicura-
mente uno dei luoghi piu intcres-
santi e intensi. Inaugura lo Studio 
sul Don Giovanni di Mozart-Da 
Ponte, nato dalla collaborazione 
tra Leo de Berardinis e Roberto 
Soldatini, seconda fase de! pro-
getto partito a Spoleto nel '95, sui 
cui solclii mozartiani si inserisce 
// conmtato di pezza con i buratti-
ni di Bruno e Leone e il Don Gio

vanni per marionette di Anton 
Anderle. Quanta a! settore di pro
sa vera e proprio non manca nes-
suno dei nomi piu rappresentativi 
del teatro di ricerca da Barberio 
Corsetti (to p un altio) ai Magaz-
zini (Cleopalrds), da Enzo Mo-
scato (Lingua, Came, Soffio) a 
Claudio Morganti (Tempesle), 
dalla Casa degli Alfieri (Perfeltis-
sime sorelle) alia compagnia So-
lari-Vanzi (L'uomo in scatola il 
canto delle balene). Tra i pitl gio
vani: Teatrino Clandestine, Valter 

Malosti, «l Nuovi», Marco Manchi-
si, mentre per tutta la durala del 
Festival, Ravenna Tealro e Teatro 
Kismet Opera di Bari presenteran-
no come «basso continuo» All'm-
ferno! Iratto da Aristofane, Non 
mancano ospiti stranien: al Tea
tro des Los Andes diretto da Ce
sar Brie, Santarcangelo '96 dedi-
ca una personate dei suoi spetta
coli, fra i quali la prima de / san-
dali del tempo. 
SE IN TRENTIN0... d'estatc uno 
spettatore si trova a passare, sap-

Nellafoto 
grande, 
Francesco Salvi 
(a sinistra), 
interprete degli 
••Uccelli.. dl 
Aristofane, che 
apre Spoleto 

Paolo Rapahno 

Sopra.LeoOe 
Berardinis e, 
accanto,una 
scenadi 
..Faustus 
inAfricat»della 
Handspring 
Puppet 
Company, 
inscenaa 
Polverigi 

pia che dal 5 luglio al 24 agosto 
si svolge 1'ottava edizione degli 
ispeltacoli a castel!o», itinerari tra 
i quali segnaliamo quello al Ca-
stello del Buonconsiglio con Peter 
Stein, impegnato in una persona
te lettura di brani dal Faust di 
Goethe (13 luglio) e Eumenidi di 
Eschilo (14 luglio), mentre la sua 
compagna d'arte e di vita, Mad-
dalena Cuppa, e protagonista 
della Medal da Apollonio Rodio 
e Franz Grillparzer con la regia di 
Cnstina Pezzoli al Castel Beseno. 

t 

Infine, Elisabetta Pozzi sara la Ele
na riscritta da Ghiannis Ritsos per 
la regia di Walter Le Moli al Ca-
stello Sabbionara d'Avio. 
IL TEATRO E IL SACRO (5 luglio-13 
settembre). Si svolge tra Arezzo e 
provincia questa festival che uti-
iizza spazi storici per le sue rap
presentazioni. chiostn, chiese, ca-
stelli, sagrati e piazze d'armi. ma 
anche una cartiera abbandonata 
e un fiume. 11 fil rouge di que
st'anno e la parola visioni. Tra le 
prime Rosencranz e Guildenstern 
sono morti di Tom Stoppard con 
la regia di Letizia Qumtavalla e 
Bruno Stori Gianfranco Pedulla 
cura invece la regia della Tempe-
sta tradotta da Eduardo e inter-
pretata da una compagnia mista 
di professionisti e carcerati Gran
de aspettaliva, infine, per ia pri
ma di. e muoio di non morire 
con musica di Bruno de France-
schi e la partecipazione di attori e 
ballerini fra cui Galatea Ranzi e 
Raffaella Giordano 
TEATRO PER SUPERGA (10-20 lu
glio). Festival neonato che si svol-
gera tra ville, chiese e castelli tra 
le colline tonnesi, come indica la 
sua denominazione (..festival del
le colline torinesi"). Tematica di 
riferimento' il teatro d'atlore e di 
poesia, con una qmndicina di 
spettacoli, da un recital di Gala
tea Ranzi a La stanza di alabaslro 
con Roberta Boselti e Ezio Rosso, 
basato suite opere dt Emily Di
ckinson. E ancora- Malosti, Mor
ganti, Licia Maglietta fra gli ospiti 
del cartellone 

V0LTERRA (18-28 luglio). Un allrn 
luogo storico per gli amanti del 
teatro d'eslate, che quest'anno 
spenge la sua decima candelina. 

> 

E a Sallsburgo 
UCechov 
dl Peter Stein 
conLampe 
Sarah) spettacolo diCesareUevi, 
«Tra gli infinrti punti di un segmentO", 
a rappresentare il teatro ttaltano 
domanl alia Biennale Intemaztonale 
di Bonn. Vena repllcato due volte 
(allel7.30ealle 20) presso la Alter 
Makrsaal di Bonn. Rkonoscluto 
come il piu importante festival 
dedicate alia drammaturgla 
contemporanea, la Bonner Biennale 
• che si condudera II16 giugno 
prossimo - ha accolto quest'anno 26 
produzkuii teatrall di 20 paesi 
europei, sceMe per una panoramka 
su autori, stioi e nuove frontiere, 
tutte rappresentate in lingua 
originate per non atte»r« 
I'atmosfera spechlca ddle pieces. Gli 
altfhtotealraliscelfi dalla rassegna 
in corso prevedono ancora i lavori dl 
Edward Thomas («Songfroma 
forgotten dty»), del russo Sascha 
Sokolov,diAmr)laArbatova,di Frank 
McGuiness, Juan Macande, Stawomk 
Mrozec,BlahoUhlareStoka,Gllles 
Segal, Kostanttn lliev, DaneZaJc 
Carles Santos. 

Traicenbidiraccordofestivaller-
teatrall segnaliamo gli «attracchi» 
inelu<NbllidiEdimburao,AvlgiKme, 
senza omettere una puntata a 
Sallsburgo: per Ferragosto, Peter 
Stein, direttore artistico della prosa, 
riallesttsceilsuo«Giardinodel 
dHegi" con Jutta Lampe. In cartellone 
anche un ailestimento 
shakespeariano del National Theatre 
di Londra, II «Riccardo ll», mentre 
LeanderHaussmann cura la regia del 
"Sogno di una notte di mezza estate... 

Sei paesi toscani - da Volterra a 
Monteverdi Marittimo - coinvolti 
in un tragitto trasversale di culture 
teatrall da tutto il n\oi)(io.,Dimore 
e transtti s'intitola infatti questa 
edizione che contera suite pre-
senze di Anatoli Vassiliev (con 
un laboratorio saW'lliade), di Jer-
zy Grotowsky, di Mimmo Cutic-
chio e di Jan Fabre per il terzo 
anno consecutivo ospite di Vol
terra con un nuovo lavoro, Vem-
pereur de la perte, scritto e diretto 
a quattro mani con Dirk Roo-
fthooft. Una sezione del festival 
sara dedicata al teatro emergen-
te, mentre la Compagnia della 
Fortezza - la compagnia di attori-
carcerati diretta da Armando 
Punzo - debuttera con un ailesti
mento de Inegridi Genet. 
MITTELFEST (20-28 luglio). Rifles-
sioni sull'identita, perduta o ri-
stretta, sono i punti di partenza 
per questo festival che intreccia 
linguaggi contemporanei e tema-
tiche etniche. Tra gli eventi prin
cipal! la produzione di Striaz 
(Streghe), video-opera notturna 
di Luca Francesconi e Studio Az-
zurro, con ii Cora della Radiotele-
visione di Budapest, ispirata a «l 
Benandantin di Carlo Ginzburg. 
Giorgio Pressburger curera invece 
la messinscena di un saggio di 
Enzensberger, La grande migra-
zione, con partecipanti di diverse 
etnie. Infine, // canto delle citta, 
coproduzione internazionale che 
con la regia di Gabriele Vacis 
esplora da Torino a Ragusa, pas-
sando per Dubrovnik, I'identita 
dell'Europa attraverso le sue citta. 
RIVIERA D'UUSSE (27 luglio-16 
agosto). Ospitato per anni a Fon-
di, il Festival si dilata quest'anno 
su tutto il territorio, privilegiando 
Terracina e confermando la sua 
vocazione per la drammaturgla 
itahana. In prima nazionale ver-
ranno presentati inediti di autori 
contemporanei: La belta estate di 
Pavese, dramrnaturgia di Vincen-
zo Badolisani, All'ombra di Mural 
di Baldoni & Branden, Mai stata 
sul cammello? di Aldo Nicolaj, 
Nostos di Giorgio Albertazzi, 
10/10 (died deami) di Aiessan-
dro Rossi e Orocomay di Renato 
Giordano. 

DR00ESERA (30 luglio 3 agosto). 
Sedicesima edizione per questo 
piccolo Festival in provincia di 
Trento, dedito alia ricerca teatra
le e coreografica, sia pure in fase 
di consolidamento. A conferma 
di questa vocazione, il program
ma include spettacoli gia presen-
lali nelle passate edizioni in for
ma di studio come il J.C.Woyzeck 
- un cane smarrito si aggira per 
I'Europa di Bruno Stori e di Bar
bara, lavoro a quattro mani di 
Stefano Jotti e Paolo Dalla Sega. 
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A Ferrara con Abbado 

Luciano Pavarotti 
si arrende 
a «Don Giovanni» 

NOSTRO SERVIZIO 

• FERRARA. Un trionfo annunciate quello a 
cui sono andati inconlro ieri sera al teatro co-
munale di Ferrara Claudio Abbado e Luciano 
Pavarotti per il concerto conclusivo della sta-
gione di Ferrara Musica, Cera grandissima at-
tesa per questo concerto, anche perche i due 
sono tomati a fare musica insieme dopo quasi 
vent'anni. Era infatti dai tempi de / Capuletiei 
Montecchi scaligeri d ie Abbado e Pavarotti 
non si trovavano assieme in teatro, anche se 
la loro ultima fatica comune fu un disco di 
inediti verdiani realizzato tra il'79 e l'80. Ieri 
sera poi Pavarotti avrebbe dovuto debuttare 
con due nuovi brani mozartiani: le arie Dal
la sua pace dal Don Giovanni e Un'aura 
amoroso da Cost fan tutte, Brani cite all' ulti
mo momento Pavarotti non si e piu sentito 
di affrontare (anche se la sera prima nella 
prova generate del concerto, aperta al pub-
blico, le aveva regolarmente cantate), e li 
ha sostituiti con altri due brani a lui familia-
rissimi, Questo o quella e La donna e mobile 
entrambi dal Rigoletto di Verdi, 

La serata si e svolta sotto una cappa di caldo 
che ha creato anche problemi aliorganizza-
zione: tanto che, per favorire la concentrazio-
ne degli artisti, era stato richiesto al pubblico di 
razionare l'uso dei ventagli.,, 

Invariato invece il resto del programma con 
le due arie dalla 7bsoadi Puccini, Recondite 
armonie e E lucean le stelte. E per Abbado e 
la Chamber Orchestra of Europe la Serenata 
n. I in re maggiore op. II di Brahms e la Sin-
fonia n.l in do maggiore op,21 di Beetho
ven, 

II tenore modenese ha mandato in delirio 
sia il pubblico del Comunale, che compren-
deva molte personality del mondo dello 
spettacolo, della politica, dell' industria e 
del sindacato, sia quello ben piu numeroso 
che ha seguito il concerto in videoproiezio-
ne su grande schermo a) salone della musi
ca classica e del lazz che si tiene in questi 
giomi a Ferrara. Tra le interminabili ovazio-
nl uno spettatore ha anche gridato a Pava-
raottl «Sei immenso come il sole», accolto 
.dai commenti divertiti della platea per il so 
tifo da stadio. Ma tutto questo non e bastato 
al pubblico per guadagnare I tanto attesl bis: 
II lenore non ha ripescato - come si aspetta-
vano i piu - qualche vecchio cavallo di bat-
taglia, ma ne ha concesso uno solo ripeten-
do La donna e mobile, una delle pagine piu 
inflazionate di tutto il repertorio operistico. 
Eppure, durante la conferenza" stampa, Pa
varotti aveva dichiarato: «Abbiamo prepara-
to anche qualche bis, se ce lo chiederete». 

IIMidcHiChambcr 
Anche se I' attenzione della maggior parte 

dei present! era concentrata su Pavarotti, Ab
bado ha saputo ritagliarsi con i suoi ragazzi 
della Chamber un proprio spazio. Sia con il 
brano brahmsiano (da segnalare che lunedi' 
scorso nell' altro concerto con la Chamber 
aveva proposto la Serenata n.2 del composi-
tore di Amburgo) che con la giovanile sinfo-
nia beethoveniana il direttore dei Berliner 
ha dato una lettura scintillante, ricca di par-
ticolari, di freschezza. Anche un brano fa-
mosissimo come quello di Beethoven riletto 
da Abbado appare sotto una nuova luce. La 
sua nbacchetta tnagica» non fa mai cadere 
quella tensione impetcettibile che vlteggia 
nell'aria tra lui e Porchestra. Ottima come di 
consueto la risposta del pubblico, con inter
minabili ovazioni e la pioggia di fiori alia fi
ne del concerto, premiata con un fuori pro
gramma: I'ouverture da Le nozze di Figaro 
di Mozart. 

al «Clnema 
delle donne» 

Siecondusaoggia 
Torino, con la 
consegna dei premi e 
conl'anttprimaniori 
concorso del film 
Haliano «U casa rosa», 
diVannaPaoli.laterza 
edUonedel Festival 

delle dome. Legiurie 
deHaiassegna 
dnematografica hanno 
asscgnatolpremiper 
corto-medlometraggi, 
documentarie 
lungonwtraggi.Due 
premi ex aequo peri 
cortoincdloawhaggl 
sono andati al film 
«Kon»e-The price b 
right-(deaanorvegest 
Marianne Otsen 
Uhkhsene 
del'baellaiia Daphna 
Levin), menzioM 
spedaleestata 
attribultaa«£cce 

.diVesnaLjubk' 
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I Deep Purple nella loro ultima esibizione 
-Tarantena..,di Helen 
DeMkbiel. 

Successo a Milano e «effetto nostalgia» per il ritorno dello storico gruppo 

Deep Purple, dinosauri del rock 
Voianoanone 
Cindy Crawford 
eVal Kilmer 
Un'altrafavolacolorata 
dirosanel mondo ddlo 
show buslness.Edl Ieri 
lanotiztariportatadal 
tabtoUtondlnese 
xNewsofthewotld" 
cheannunciale 
prossime nozze tra la 
top model Cindy 
Crawfordel'attoreVal 
Kilmer, II protagonista 
41 "Batman forever-. II 
matrimonioaweiTail 
28settembreaDel(alb, 
ladttadlnadell'lHlnois 
doveCrawfordenata; 
poislpasseraabentre 
glomidi 
festegglamenti.cui 
parteclperanno 
sicuramente tutte le 
amkhe e colleghe delta 
modella,daElle 
McPhersonallnda 
EvangeUsta.L'ex 
moglie di Richard Cere 
ha iiKOiitrato Kilmer 
pochlmesifasulset 
londinese dove lui sta 
girandounfihn. 

Dinosauri del rock in tour. Con un repertorio storico e tanta 
voglia di nostalgiav L'altra sera al PalatrusSardi di1 Mitano 
erano piu di seimilaadapplaudire i vecchi Deep Purple in 
una bbl^ia dfcaiddkorncio1: Un pubblico dh/iso fra reduci 
hippy, quarantenni con pancetta, metallari borchiati e gio-
vanissimi post-grunge. Un buon successo, anche se i fasti 
del passato sono ormai lontani anni luce: ultima replica 
stasera al Parconord di Bologna. 

• MILANO, C'euncroceviadige-
nerazioni diverse ai Palatrussardi. 
Ecco un p6 di reduci hippy incanu-
titi, dai capelli lunghi e I'immanca-
bile sandalo, mescolati ai ragazzetti 
post-grunge anni Novanta dalle 
magliette oversize. Tanti anche i 
quarantenni con Lacoste e pancet
ta ben decisi, per una sera, a rinver-
dire i fasti della loro giovinezza. In 
piu metteteci qualche famigliola al 
complete, con bambini saltellanti e 
urlanti, e qualche metallaro inde-
fesso, che riesce a indossare bor-
chie e indumenti in pelle persino in 
un sabato sera da inferno meteoro-
logico. 

Insomma, fauna (e sauna) spe-
ciale per il ritorno dei Deep Purple, 
pezzo da museo deH'hard-rock. In 
sala ci sono piu di seimila spettato-
ri, boccheggianti ed entusiasti: i piu 

coraggiosi si buttano net parterre 
per godere del contatto piu rawici-
nato possibile con i loro vecchi 
eroi, sfidandosvenimenti ecollassi. 
Ci abbiamo provato anche noi, per 
vedere l'effetto che fa. Ed e stata 
quasi un'esperienza mistica, fatta 
di spruzzi di sudore, afrori pungen-
ti, aliti pesanti e rutti al sapor di bir-
ra. Prima di venir colti da visioni pa-
radisiache ci siamo tolti dalla mi-
schia e rifugiati vicino all'unica fon-
te di aria fresca, un'uscita di sicu-
rezza prowidenzialmente aperta. 
Naturalmente presa d'assalto dai 
fans meno resistenti. Una situazio-
ne decisamente torrida. 

In mezzo a tanto calore i Deep 
Purple hanno fatto il loro bravo do-
vere di cariatidi, prbpdnendo un 
tuffo nel passato remote del rock. 
Quello che li ha consacrati, negli 

anni Settanta, come maestri indi-
scussi dell'harcl rqck e pionieri del 
futuro heavy "metal. Alla.rjella rim-
patriatasul pafcorispondono quasi 
tutti, ultraciriqiiahtenni e ancora in 
pista. La magica formazione dei bei 
tempi e quasi completa: manca so
lo quel vecchio irascibile di Ritchie 
Blackmore, chitarrista granitico e 
vulcanico. Che, tre anni fa, nel mez
zo di un tour, ha mandato al diavo-
lo i suoi compagni e I'ennesimo 
tentativo di «reunion» stabile. 

Al suo poslo c'e un diavoletto di 
nome Steve Morse, che le tenta tut
te per non far troppo rimpiangere 
1'antico Ritchie. Ma, si sa, il carisma 
e carisma. E non ci sono virtuosismi 
che tengano in simili occasioni, an
che se Morse se la cava egregia-
mente con la sei corde. Jon Lord, 
ormai vicino all'eta pensionabile 
(55 anni), macina per I'ennesima 
volta il suo repertorio di stacchi, ri-
prese, fughe e improwisazioni sulle 
tasliere. E ripropone quel miscuglio 
kitsch fra rock, musica classica, 
blues e honky tonk che tanto piace-
va (e piace) ai fans. Ian Gilian, al 
centre gigioneggia con misura. E 
aggiunge un filo d'ironia che evita 
le cadute nel patetico. «Siete fanta-
stici, sensazionali, super» grida al 
pubblico. Ma sembra il primo a 
non crederci. E giu risatine e incita-
menti. E proprio lui, forse, il piu se-

gnato dal tempo. Perche la voce va 
e viene, e certi acuti del passato 
sernbrano lontani anni luce. Qi6 
non toglie che, alia resa dei conti, il 
concerto dei Deep Purple funziona 
ancora. 

Sara l'effetto nostalgia, sara la 
professionalita dei musicisti, sara la 
classicita di alcuni pezzi che valgo-
no da soli il prezzo del biglietto, ma 
alia fine non si esce insoddisfatti. 
Per lo meno in quanto a effetto *co-
me eravamo». Chiaro che tutto si 
gioca dalle parti di quei tre o quat-
tro riff storici e il resto, compresi i 
pezzi del recente (e dignitoso) al
bum Perpendicular, pud tranquil-
lamente andare a farsi benedire. 
Ma quando arrivano Black Night, 
Speed King e Woman from Tokyo, 
la temperatura sale ulteriormente 
in un tripudio di cori, salti, urla e 
battimani. 

Anche se il «clou» viene rag-
giunte da Smoke on the water, 
momento che scatena vere e pro
pria scene da delirio pure negli 
spettatori piu provati. II massimo 
(del minimo?), perd, lo vediamo 
in fondo alia sala. Dove una si-
gnorina distinta accende il suo te-
lefonino cellulare all'inizio del 
pezzo per farlo ascoltare in diret-
ta all'amico lontano. Dalla prima 
ail'ultima nota. Che sia anche 
questo rock'n'roll? 

Lunedi 10 giu^no [996 

OPERA 01 ROMA 

Boccanegra 
secondo 
Puecher 

ERASMO VALKNTE 
• ROMA Qualcuno dice che forse 
avra fatto, qui a Roma, come una 
volta a Siena, quando, preparando 
la Camera di un libertino di Stra-
vinski, a un certo punto se ne an-
d6 e scomparve. Si era inquietato 
per situazioni che non gli andava-
no. Si parla di Virginio Puecher al 
quale viene attribuita (locandine e 
manifesto la regla del Simon Boc
canegra di Verdi, che conclude la 
stagione del Teatro delPOpera. A 
Siena Puecher poi ntornd, e fu uno 
spettacolo bellissimo, ma qui a 
Roma, col Simon Boccanegra, Pue
cher non si e proprio visto. E, pur-
troppo, scomparso da qualche 
tempo. Nato a Milano nel 1927, 
Puecher mort nel dicembre 1990. 

Alia fine dell'esecuzione roma-
na, nei giomi scorsi, dall'alte sono 
piovuti volantini e mazzetti di fiori, 
i quali altro che missili fanfaroni, 
hanno centrato il bersaglio, cioe il 
trionfante Renato Bmson, che ha 
compiuto i sessanta e dal 1961 e 
in camera. Ecco perche i volantini 
dicevano: «35 anni / di emozioni / 
grazie / Renato». Renato ha fatto 
un po' tutto lui (chissa, anche la 
regia di Puecher), manovrando in 
modo da esaltare il ruolo protago-
nistico che, del resto, gli spetta. 
Nell'ex corsaro della Repubblica 
di Genova, chiamato poi alia cari-
ca di Doge si e, non senza enfasi 
(talvolta adombrava la figura di un 
Garibaldi), celebrate I'uomo poli
tico, pronto al perdono in nome 
della pace e dell'amor e che, mo-
rente, lascia il suo posto al futuro 
genero che intanto stava per pu-
gnalarlo. Addirittura nel sonno. 

Un sonno che, procuratogli da 
un veleno messo da altri nella sua 
tazza, si e poi trasformato in quel
lo piu profondo della morte, Que
sto evento e state affroniato in, pi?-
•di,Jl.che ha costretto a mille man-
frine la figlia e il suo innamorato a 
stargli intomo per tenerlo dritto 
mentre le spietate fitte incalzavano 
con ntmi sempre piu rawicinati. 
Ma ce 1'ha fatta, Bruson, a cadere 
a terra, pancia in aria, Ha esagera-
to nella oestualita, ma ha cantata 
bene. E tal quale e successo con 
gli altri protagonist). Piu assorto e 
in disparte, si e tenuto Ruggero 
Raimondi (Jacopo Fiesco), che 
dovra aspettare ancora cinque an
ni per volantini e fiori. Un po' ne 
ha avuti Daniela Dessi (Maria) e 
soltanto applausi hanno sottoli-
neato le belle voci di Vincenzo La 
Scola (Gabriele), Giancarlo Pa-
squetto (Paolo), Marcello Lippi 
(Pietro), Renata Lamanda (I'an-
cella) e Romano Emili (il capita-
no). 

Le scene, provenienti da Firen-
ze, riprendevano quelle original! 
del 1881 che e 1'anno del rifaci-
mento del Boccanegra, dopo gli 
insuccessi del 1857.L'atteso ritorno 
sul podio del maestro Bruno Barto-
letti si e un po' scontrato con situa
zioni di palcoscenico, non sempre 
vicine al respiro orchestrate. Ha 
condiviso con tutti gli altri il suc
cesso della serata. Repliche doma-
ni.il 13 eil 16. 

PRIMEFILM. «Gli anni dei ricordi»con Winona Ryder e Anne Bancroft 

Dove ti porta il cuore? In California 
~ — ' MiCHftXB 
• In originate si chiama How to 
make an American Quilt, in onore 
dl quelle famose trapunte a que 
drettoni, policrome e fantasiose, 
che cucivano le donne dei pionie
ri, Naturalmente, il titolo si colora 
di una valenza metaforica nell'ac-
cezione che ne da la scrittrice 
Whitney Otto, autrice del romanzo 
da cui la regista australiana Joce-
lyn Moorhouse ha tratto questo 
film mieloso e consolatono, in li-
nea con la moda del cinema tutto 
«al femminile» che Hollywood sta 
praticando da qualche anno a 
questo parte. Siamo dalle parti di 
Pomodori verdi friltie di Fiori d'ac-
ciaio, anche se qui non ci sono lut-
ti recenti da «elaborare»; anzi, at-
tomo a una coperta di nozze si ri-
cuciono gli strappi di una vita e 
I'armonia torna a regnare nel «cir-
colo della trapunla« di Grasse, tra 
gli aranceti calilomlani. 

Tre generazioni di donne si con-
frontano ne Gli anni dei ricordi, in 

Oil anni dei rlcordl 

un intreccio di presente e passato 
che schiude un fiume della memo-
ria al quale si abbevera la venti-
seienne Finn. Chiesta in moglie 
dal tenero Sam, la giovane donna 
si prende due mesi di tempo per 
decidere, e nel frattempo accoglie 
I'invito della nonna Hy e della pro-
zia Glady Joe: che c'e di meglio di 
quell'accogliente casa di campa-
gna per meditare sulla proposta di 
matrimonio e terminare la sua tesi 
sui riti dell'artigianato femminile 
nelle culture tribali? 

Fotografia arancione, musica 
awolgente, commozione controbi-
lanciata dal bozzetto ironico, Gli 
anni dei ricordi si propone come 
una sorta di cine-arazzo: con le 
componenti del circolo della tra-
punla» che ringiovaniscono nei fla
shback. E cosl scopriamo che Gla
dy Joe non ha mai perdonato alia 
sorella Hy di aver cercato conforto 
Ira le braccia di suo marito in un 
momento di depressione; poi ci 

Titolooriginale Howtomak* 
anAmaricanQuilt 

Regia ,. JpcehmMowlwuM 
Sceneggialura .lamAiidarMn 
Fotografia. JaMuiKamfcwk.1 
Nazionallta. . . UH,199S 
Durala I iomlnutl 
PMvonaggi • interpret! 
Finn WkMnallifdar 
Sally KateCapaluNif 
Hy . DlMliintyn 
GladyJoe AnmlaMrof t 
Em 

sono I'ex tuffatnee provetta incatti-
vila dalla tnste vita familiare, la 
moglie del pittore casanova offesa 
dai ripetuti adulteri del marito, tra i 
quali brucia ancora quello consu-
mato con una giovane vedova; I'ex 
serva nera che racconta della bi-
snonna e dl lei bambma innamo-
rata di un bianco... II quadro fami
liare si completa con I'arrivo della 
mamma di Finn, I'ex hippy sciroc-
cala e «alternativa» che ha deciso 
di risposare il marito. Avrete capito 
che tulle queste storie serviranno 

all'indecisa ragazza a mettere ordi-
ne nella propria vita; e se per un 
attimo Finn cedera alle lusinghe di 
uno «sciupafemmine» locale, alia 
fine deiiestate il famoso corvo 
evocato dalla trapunta la portera 
diritta dall'amato-paziente Sam. 

Certo il doppiaggio italiano, al-
I'insegna di un birignaq insoppor-
labile, non aiuta il filni, che in certi 
momenti sembra la copia holly-
woodiana di Va' dove ti porta il 
cuore. compreso il turbine di vento 
che irrompe nella casa scompagi-
nando le carte. Gli anni dei ricordi 
finisce con I'essere uno di quei 
film corali che piacciono tanto alle 
donne di mezza eta: il che andreb-
be benissimo se un'atmosfera fa-
sulla, un po' gnfe-gne, rlon si spar-
gesse come melassa sulla storiella. 
Le cui interpreti - da Anne Ban
croft a Ellen Burstyn, da Kate Nelli-
gan e Kate Capshaw - si produco-
no in una recitazione tutta mosse 
e mossetle, alia quale purtroppo 
non si sottrae nemmeno la prota-
gonista Winona Ryder. 

present* 
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Sport in tv 
TIRO: C. Mondo tiro a volo '. Raldue, ore 15.20 
CALCIO: C Siamo Raitre, ore 15.40 
CALCIO: Europei, Olanda-Scozia Raidue, ore 17.20 
CALCIO: Europei, Romania-Francia Raidue, ore 20.20 

Gruppo C, tutto facile per i tedeschi all'esordio. Gol di Ziege e Moeller 

luigcnKoMcr,ilapttMio delta sqiMdratcdesca.assistitQdopol'infprtuiilo Ansa 

Imperiosa Geraiania 
I cechi s'inchinano 

'I41W 

Kopke 7: coraggioso, acrobattco e bravissimo nel-
le uscite alte, dove non rischia mai la presa. Por
tiere stagionato (ha 34 anni), ma che da affida-
mento. Per lui e I'ultima occasione per ottenere 
fama intemazionale. 

Reuter 6,5: non ci ha mai entusiasmato, ma ieri I'ex-
juventino e stalo bravo e importante. Ha spinto 
bene lungo la sua corsia, piazzando anche qual-
che buon cross. Peccato l'ammonizione. 

Meaner 6:1'uscita di scena di Kohler lo rende ancor 
piu guardingo. Rsico forte, pero grezzo e un po 
lento, ma i suoi limiti, ieri, non si sono visti. 

Sandier 6,5: e il cervello della difesa. Non sara mai 
Beckenbauer, ma e un buon regista della retro-
guardia. E pericoloso.per il contropiede. 

KeMcr SK povero Jurgen di trascorsi juventini. II suo 
europeo e finito dopo appena 14 minuti. Brutta 
storia quando bisogna afridare il ginocchio al bi-
sturi, ma e inevitabile. Auguri, vecchio Kohler. Dal 
14' Babbel: niente da ricordare. 

NeeHer 7: satanasso del contropiede, una freccia 
che colpisce e fa male. Che la tattica del fuorigio-
co funzioni a dovere, per Sacchi, perche seAn-
dreas parte da solo non lo feuni piu. Un bel gol. 

Haessler 6,5: non regala piu colpi di genio, come in 
passato, ma ha acquisito continuita e senso di 
gioco. II filo del discorso. dei tedeschi passa attra-
verso i suoi piedi. 

Ziege 7,5: il Briegel tedesco di fine secolo. Gran fisi-
co, gran legnata, ottimo tempismo perche capi-
sce quando e il momenlo di colpire I'awersario. 

Bib 5,5: gioca al posto dello squalificato Freund e si 
capisce che il suo ruolo e quello di riserva. Piedi 
di cemento. 

: 5,5: un bella girata e nulla piu. Dal 65' Strain 
SK domanda: con un nome cosl pud essere an
che bravo? 

! 5: inesistente. Dall'83' Bierhoff an inquietante 
sapere che ha fatto la riserva a Bobic e Kuntz: ma 
e dawero cosl a terra? D S.B. 

I'^Hekwm* m m 7 
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Kouba 5: Ivo Viktor, «secondo» di Uhrin e venti anni 
fa gran portiere della Cecosiovacchia campione 
d'Europa avra trascorso un pomeriggio di brividi. 
Tra il vecchio e il giovane ci sono due categorie 
di differenza. A vantaggio di Viktor, naturalmente. 

Suchoparek 5: travolto anche lui, che gode di buona 
fama, dal pomeriggio di orrori. 

Kadlek 5: randella, ma non becca mai il pallone. 
Lento, macchinoso, un difensore vecchio stampo. 

Homak 5: altro personaggio inquietante della difesa 
ceca. Non chiude quando Ziege e Moeller vanno 
in cerca di gloria e la trovano. 

latal 5,5: forse il meno incerto della difesa ceca. Ma 
non pu6 essere assolto. 

Nedved 6: spreca il pallone del possibile 1-2, che for
se avrebbe riaperto la partita, ma ha il merito di 
essere uno di que'Hiche non molla mai. Salva an
che sulla tinea una capocciata di Ziege. Almeno 
lui e promosso. 

Nemec 5: lotta di bulloni, ma non contrasta a dovere. 
Quando la squadra si allunga, perde la bussola. 

Poborsky 5: giocatore dai piedi buoni, di talenlo e di 
idee, ma ieri non era il giorno giusto, Al 34' serve 
un bell'assist per Nedved, ma forse, fosse stalo un 
po' meno lezioso, avrebbe potuto provare da solo 
il tiro in porta. Dal 46' Berger 6: il grande escluso, 
come era annunciato, ma la scelta di Uhrin resta 
incomprensibile. Berger ha un tiro che e una ca-
stagna (ha segnato 6 gol nelle eliminatorie), ha 
un gran fisico e cdnqsce bene i tedeschi, visto che 
gioca nel Borussia Dortmund. Poteva essere utile, 
ma dall'inizio. 

Frydek 5: inutile. Dal 46' Drulak 5: difficile combinare 
qualcosa di buono in quelle condizioni. 

Bejbl 6,5: forse il migliore tra i cechi. Lotta, corre, ci 
mette il suo e cerca anche di fare per gli altri. Ma 
a calcio si gioca in undid. 

Kuka 5,5: un bel bisonte dai piedi grezzi. Piazza un 
paio di tiri, ma senza fortuna. Poi, scompare di 
scena. Da rivedere. OS./?. 

Tutto facile per Berti Vogts dopo le preoccupa-
zioni della vigilia. La Gennania si sbarazza del-
la'i%epub^i@aCeeacongbl di Ziege e Moeller, 
Grave infortunio a Kohler, per lui gli Europei 
sono gia finiti. 

DAL NOSTROINVIATO 

STBPANOBOLDIIINI 
Sei. minuti per Klinsmann). Un bel gruzzolo di 

ammoniti anche per i cechi e una 
considerazione: per i bulli in questo 
europeo non ci sara vita facile. Me
no male, era ora. 

Calcisticamente parlando, e sta
te una gara d'altri tempi perche in 
barba alle teorie in voga, ha vinto il 
vecchio, acciaccato, ma sempre 
pericoloso contropiede. La diffe
renza e stata fatta dalle difese: disa-
strosa quella ceca, sufficientemen-
te tonica quella tedesca, dove pure 
al 15' e stato costretto a uscire per 
un grave infortunio il buon Kohler. 
Strappo ai legamenti, oggi sara 
operato a Monaco: per lui gli Euro
pei sono gia finiti. 1 cechi, pero, so
no apparsi molli anche a centro-
campo, dove Uhrin gia aveva com-
messo il peccato originale lascian-
do in panchina Berger, ragazzone 
dal gol facile (6 nelle eliminatorie) 
e con una buon conoscenza del 
calcio tedesco (gioca nel Borussia 
Dortmund). Cosi, per i vecchi bu-
canieri di Oermania quello vissuto 
al civettuolo «Old Trafford» e stato 
un pomeriggio di gloria. Moeller in 
palla, velocissimo (e pericoloso 

• MANCHESTER. 
dire Germania, una partita per ca
pita che la Repubblica Ceca non 
pare destinata ad avere vita lunga 
in questo europeo. Ora, avventurar-
sl In prpnostici, sentenze e peana 
potrebbe essere cosa rischiosa: 
una gara 6 troppo poco per simili 
faccende. Eppero, per dlrla alia 
Sacchi «ognl partita ha una sua mo
rale". La morale di questo match 
glocato nejla grigia Manchester e 
che la Germania 6 la solita storia: 
non dellzia il palalo, ma e molto so-
stanziosa, Tutto sornmato, il calen-
dario del girone e stato galantuomo 
con I'ltalia, perchfe gli azzurri af-
fronteranno i tedeschi il 19 giugno, 
nella lerza giornata della prima fa-
se, Incontrarli prima, poteva essere 
un bel guaio. Tra I'altro, dalla gara 
di ieri i bianchi di Vogts sono usciti 
con un bel fardello di cartellini gial-
II: Moeller, Haessler, Reuter, Bab
bel, KUntz, c'e stata gloria per molti 
nel taschino dell'arbitro inglese El-
leray. Si intravede la concreta pos-
slbilita che qualcuno di essi salti il 
match con gli azzurri (ieri intanto e 
rimasto a riposo lo squalificato 

Kopke, Reuter, Helmer, Sam-
mer, Kholer (13' pt Babbel), 
Moeller, Haessler, Ziege, 
Eilts, Bodic (20' st Strunz), 

Kuntz (37 st Bierhoff), (12 Kahn, 32Reck, 16 Schnei
der 3Bode,esfcholl), , „ , , , , , , , , „ , , 
Allenatore Vogts ' ', '' ' ' ! 

epuh. Ceca 

m 
Kouba, Sukhoparek, Kadlec, 
Homak, Latal, Nedved, Ne
mec, Poborski (V st Drulak), 
Frydek (V st Berger), Bejbl, 

Kuka (16 Srnlcek, 22 Maier, 12 Kubik, 18 Kotulek, 19 
Rada, 20 Novotni, 6 Nemecek, 17 Smicer, 21 Kerbr). 
Alienators: Uhrin 
ARBITRO: Elleray (Inghilterra). 
RETI: nel pt 25' Ziege, 32' Moeller. 
NOTE, angoli: 4-3 per la Germania. Cielo coperto. 
forte vento. Ammoniti: per gloco scorretto Reuter, 
Ziege, Haessler, Kuntz, Babbel, Kadlec, Nedved, 
Bejbl, Drulak; per comportamento antiregolamenta-
re Moeller. Spettatori 30 mila. 

per squadre che fanno il fuorigioco 
come I'ltalia). Sammer vigile dili-
gente. Reuter a tutta birra. Koepke 
gran coraggio e mani pesanti. La 
classe di Tommasino Haessler. La 
voglia del giovane Ziege, scoperta 
di Trapartoni, Una pacchia. 

Due affondi, due gol, ppi acca-
demia. Germania molto mobile: 5-
3-2 che si e vestito, spesso, da 3-5-2, 
grazie, dicevamo, alia buona vena 
di Reuter a destra e di Ziege a sini
stra. Brufoloso, bruttino, questo 
Ziege, ma ispirato assai. Lo aveva-
mo notato la scorsa estate al tomeo 
organizzato dalla Svizzera percele-

brare il centenario della Federazio-
ne e lo abbiamo trovato persino mi-
gliorato. Un bel pistone, che quan
do attacca fa anche male. Come al 
26', quando su appoggk) di Bobic, 
ha danzato per una decina di metri 
mettendo a sedere un paio di difen-
sori e piazzando una bella legnata: 
Kouba, che gia Aldo Bet (osserva-
tore azzurro) ci aveva segnalato giu 
di forma, ha fatto pennichella e la 
Germania si e trovata in vantaggio. 

I cechi, infilzati, hanno fatto co
me il torn. Hanno caricato a testa 
bassa, ma il loro 5-3-2 si e spappo-
lato quando, al 32', Moeller ha fatto 

la cosa piu bella di tutta la partita, 
una volata lunga cinquanta metri, 
con i cechi che lo guardavano qua
si ammirati, senza contrastarlo, e lo 
slalom e stato semplice ed elegan
te, e il tiro in porta maiigno, ma non 
imparabile, troppo difficile, pero, 
per lo scarso Kouba. Beccato il rad-
doppio, i cechi hanno deposto le 
armi. Sconfortante vederli, ancor 
prima di rimettere in gioco il pallo
ne dopo il gol di Moeller, a testa 
bassa, ormai sconfitti. 

Hanno avuto solo un guizzo, i fi-
gli di Praga, ed e stato quando, al 
34', il talentuoso Poborsky ha sven-
tagliato un bel cross per Nedved: il 
tiro e stato sciagurato. I cechi han
no rischiato poi il tracollo a inizio ri-
presa, quando la Germania ha cer-
cato di aumentare il capitale-gol. Al 
55' il piedone di Nedved ha salvato 
sulla linea una capocciata di Ziege, 
poi Moeller ha perso la battuta in 
un paio di controattacchi. I cechi 
hanno fatto la voce grossa solo con 
Berger, che ha cercato la porta in 
un paio di occasioni, ma era ormai 
troppo tardi. 

II finale e stato molto soft. Tran-
quillo Berti Vogts, che temeva assai 
questo debutto dopo le grane dei 
giomi scorsi (problemi di campi, 
forse un dispetto degli inglesi), 
sconsolato il suo collega Uhrin. Re
pubblica Ceca gia al bivio, perche 
costretta a fare risultato contro I'lta
lia per non essere gia fuori dall'Eu-
ropeo. Un buon motivo, per Sacchi, 
per cominciare con il piede giusto 
domani contro la Russia. Tra quat-
tro giomi trovera una Repubblica 
Ceca all'ultima spiaggia. Della se-
rie, i guai non finiscono mai. 

flWifTiJIfniW Inglesi 48 ore a riposo dopo I'M con la Svizzera, tra critiche e pareggi storici 

Shearer ottimista: «Anche nel '66...» 
DAL NOSTRO INVIATO 

RONALDO PEROOLINI 
I LONDRA. Ince gioca a palletta pollaio, soprattutto quando non c'e 

PaulGaicolgne 

nelgiardlnodicasaconilfigliolettoe 
poi, tranquilloerilassato.commenta 
davanti alle telecamere I'esordio 
non proprio brillante dell'lnghilterra: 
•Non e andala come speravamo, ma 
c'e tutto il tempo per rimediare pre-
parandoci bene alia partita con la 
Scozia». Terry Venables ha ordinate 
il rompete le righe e i «leoni» se ne so
no tornati, per due notti, nelle loro 
lane familiari. II generate Arrigo Pat-
ton avrebbe concesso una simile li-
cenza ad una nazionale azzurra che 
avesse pareggiato la partita di esor-
dio in un Europeo giocato in Italia? 
Malt, inutile fare accostamenli: loro, 
si sa, sono inglesi. II sell control lo 
hanno inventato loro e non hanno 
bisogno di rischiare la slndrome da 

la necessita logistica, nfc quella tem
poral dovendo giocare il prossimo 
match sabato prossimo. Ma i proble
mi ci sono e chissa se bastera un ca
lendars costruito ad hoc per la na
zionale organizzatrice a risolverli. 
Delle qualita tecniche non eccezio-
nalidei«bianchi»sisapeva, ma quel
lo che piCi ha impressionato e che 
non gli regge la pompa. Che fine 
hanno fatto le loro proverbiali dot! di 
corsa ed agonismo? «L'iniziale ruggi-
to dell'lnghilterra finisce in un pigo-
lio», titola in prima pagina il «Sunday 
Telegraph" e lo stesso ct inglese, 
bonta sua, e rimasto stupito del calo 
accusato dalla squadra nel secondo 
tempo. E non e stato il solo Gascoi-
gne a finire anzilempo con la lingua 

di fuori. Terry Venables ha scom-
messo su «Gazza>, gli ha disegnato 
addosso la squadra certo ha cucito 
un abito troppo stretto addosso ad 
lnce che ha bisogno di una taglia co
rn oda per muoversi a suo agio. E ap-
parso chiaro I'altro giomo contro la 
Svizzera che I'interista gioca doven
do tenere troppo a mente uno com-
pito preciso die tarpa le ali alia sua 
vocazione di trascinatore. E qui che 
dovra soprattutto lavorare Venables, 
perche per il resto deve solo incro-
ciare le dita. Dice bene Pele che.do-
po il pareggio di Wembley, ha de-
pennato I'lnghilterra dalla lista delle 
favorite: <Sanno solo difendersi, non 
hanno una mentalita oflensiva». C'e 
da capirlo, lui ha nel sangue e negli 
occhi ben altro calcio, ma bastasse 
la volonta sarebbero tutti dei cam-
pioni. Pele traccia un segno con la 

matita rossa suite possibility degli in
glesi e i bookmakers-compatrioti do
po il <f ilmato> di Wembley si sono af-
frettati a ritoccare la quota dei 'bian
chi" che sono scesi di un punto. Pri
ma venivano dati 8-1 e ora quel rigo-
re di Turkyilmaz li porta sul 7-1. Ma 
c'e chi invece di dare ascolto agli alli-
bratori fa una scommessa persona
te, strizzando I'occhio alia cabala. E 
Alan Shearer, il «Lazzaro del gol» che 
e risorto in nazionale dopo dodici 
partite in bianco. Lui invito a riflettere 
su un possibile ricorso storico: "An
che nella partita di esordio del mon-
diale del '66 I'lnghilterra pareggid 1-
1 con 1'Uruguay e poi sapete tutti co
me efinita». 

Gi4, ma c'e anche un particolare 
aritmetico da non sottovalutare: 
trent'anni fa i punti per la vittoria era-
no due, ora sono tie. 

E durato appcu 13 minuti il Campienato Europeo di Jurgen Kohler, H 
capHano delta nuloiule tedesca. II dHenson del Borussia Dortmund, ed 
ex juventino, si e infattl infortunatoal ginocchio destro In un corrtiasto con 
II ceko Kuka: Kohler-che era sceso in campo con II ginocchio sinistro g l i 
1asclato per un precedente malanno - e stato per alcuni minuti a bordo 
campo, con la Cermania in died uomlnl, sperando di poter rientrare. Alia 
fine, pero, le sue condizioni non hanno lasciato spaiio alle speranze, e 
costretto Vogts a sostitulrk) con Babbel. Unicaconsolazione: per Kohler 
non sara necessirio I'lntervento chrrurglco. 



Stoichkov su rigore, poi Alfonso (su rimpallo) evita un'imbarazzante sconfitta 

La Bulgaria fe tremare 
i «rossi» di Spagna 
• LEEDS. Dopo gli svizzeri che 
hanno raggelato le belle speranze 
inglesi, ieri e toccalo agli umili ope-
rai bulgari mortificare le aspirazione 
delle sedicenti «turie rosse» spagno-
le, imbaltibill nelle amichevoli, ma 
guem'eri bollili nei tornei che conta-
no. Alia fine di 95' di scontro dawero 
piacevole da vedersi, la partita si e 
conclusa con due pari: 1-1 per quan
ta riguardalereti; 1-1 perleespulsio-
ni. Ma la verita e che, moralmente, la 
Bulgaria ha prevalso. Primo perche, 
consapevole dei suoi limiti, e riuscila 
a tenere II campo con ordine e poi, 
nel secondo tempo, a domihare; se-
condo perche ha rlbaltato con fie-
rezza tutti i pronostici delta vigilia 
che la davano per sicura sconfitta, 
guadagnandosl la simpalia di tutti 
coloro - e sono tanti - che parteggia-
no sempre per i pin deboli. Per cui 
aspettiamo (iduciosi la Turchia. 

Fin dall'lnizlo, si e subito capita 
che i tifos! spagnoli avrebbero masti-
cato amaro. Perche le «furie rosse» 
erano padrone del campo, correva-
no, passavano, dribblavano. Ma non 
mordevano, come se fossero colpite 
dal morbo della «ciccio grazianite». E 
quando ci si agita per nulla, prima o 
poi si viene trafitti. Tanto plu che gli 
operai bulgari avevano davanti I'ar-
chitelto Hristo Stoichkov, risorto in 
occaslone degll Europei. 

I primi minuti, qulndi, sono stati 
appannaggio degli spagnoli che pe-
r6, tra il 15' e II17', hanno mostrato 
un palo di incertezze del mitico An-
doni Zubizzarreta, che ha vagamen-
te ricordato il Giovanni Galli di Mes-
sico '86, Maestatocinque minuti do
po che gli spagnoli, approfittando di 
uno svarione del buon Letchkov (re-

OlANNl MAMSCHIN 
tropassaggio di collo al posto di un 
rinvio di testa) hanno sbagliato con 
Guerrero un gol gia fatto. Per la serie: 
«questo lo segnavo anch'io», Guerre
ro solo davanti alia porta difesa da 
un Mikhailov gia rassegnato e riusci-
to a centrare in pieno la testa di un ti-
foso bulgaro seduta in alto sugli 
spalti, emulando in tal modo - si per-
doni l'ennesimo parallelismo - I'indi-
menticabile Calloni. A questo punto 
una riflessione si impone. la critica 
aveva sostenuto che, agli Europei, la 
Spagna avrebbe potuto awalersi del 
prezioso apporto dei suoi «gioielli» 
dell'attacco, cioe Guerrero e Pizzi. 
Guerrero, oltre al gol mangiato, si e 
distinto per alcuni passaggi sbagliati 
ed e stato giustamente sostituito da 
Clemente poco dopo I'inizio del se
condo tempo; il goleador Pizzi, dal 
canto suo, in tutta la partita e riuscito 
a centrare solo gli stinchi di Kishi-
chev, finendo (76') anzitempo negli 
spogliatoi. Se e vera che la Laizio ave
va intenzione di ingaggiare questi 
due fenomeni, I'arrivo di Igor Protti e 
doppiamente benedetto. 

Ma tomiano alia cronaca. La luria 
inconcludente della Spagna e anda-
ta attenuandosi con il tempo, tanto 
che alia fine il solo Hierro, il migliore 
degli spagnoli, si e mostrato perico-
loso con i suoi tin da fuori area. E ne
gli ultimi died minuti del primo tem
po, i timidi bulgari hanno comincia-
io a prendere il soprawento. Cosa 
che e risultata ben piu ewdente con 
il secondo tempo quando la Bulga
ria e andata al 5' in gol con Stoichkov 
ma I'arbitro Ceccarini, depistato dal 
guardialinee che aveva segnalato un 
inesistente fuorigioco, ha annullato. 
A quel punto gli uommi di Penev 

Spagna 

1 
Zubizarreta 5, Belsue 6, Alkor-
ta 6, Abelardo 6.5, Sergi 5.5, 
Amor 6 (28' St Alfonso 6), Ca-
minero 6 (37' st Donato sv), 

Hierro 7.5, Guerrero 4.5 (8' st Amavisca 6), Luis En
rique 6, Pizzi 4. 
Alienators: Clemente 

ulgaria 
Mihailov 7, Kichichev 6, Iva-
nov 7, Houbtchev 5, Kiriakov 
6.5 (28' st Tzvetanov sv), Le
tchkov 7.5, lankov 6, Balakov 

6.5, Kostadinov 6(29' st lordanov sv), L. Penev 6 (30' 
st Borimirov sv), Stoichkov 7.5. 
Allenatore: D.Penev 
ARBITRO: Ceccarini (Ita) 5 
RETI: nel st20' Stoichkov (rigore), 29' Alfonso. 
NOTE: giornata calda, terreno in ottime condizioni, 
Spettatori: 20.000. Espulsi: nel st al 28' Houbtchev 
per fallo da ultimo uomo e al 30' Pizzi per gioco 
scorretto. Ammoniti Stoichkov, Kichichev, Tzveta
nov, Sergi, Amor, Abelardo e Caminero. 

hanno messo in ginocchio gli awer-
sari, guidati da Ivanov, dall'inesauri-
bile Letchov e dal genio di uno Stoi
chkov lontano mille miglia dalle 
scialbe prestazioni di Parma. E al 65' 
un affannato Sergi e stato costretto 
ad atterrare in area Kostadinov lan-
ciato a rete. Rigore. Tiro di Stoichkov 
e rete. Battuto Zubizzarreta, che si 
era tuffato nella direzione giusta, in-
tuendo la traiettoria. Forse I'unica 
cosa intuita durante tutta la partita. 

Inevitabilmente I'incontro e di-
ventato cattivo e gli spagnoli sono 
riusciti ad approf ittare di un momen
ta di sbandamento della difesa bul-
gara per pareggiare. Houbtchev era 
stato costretto ad atterrare Amavi

sca, sul punto di entrare di slancio in 
area. Espulsione (era I'ultimo uo
mo) e punizione dal iimite. Momen
ta di tensione, tiro di Hierro, batti e ri-
batti in area, finche un tiro sbatte for-
tuitamente sullo stinco di Alonso e fi-
nisce in rete. II classico «gollonzo» 

Finale incandescentecon I'espul-
sione di Pizzi e una serie di rovesci di 
fronte. Per la Spagna, il piu pericolo-
so e stato il solito Hieno. E al 90' Abe
lardo, in affanno, ha steso Stoichkov, 
candidate a realizzare il gol galeotto 
dell'ultimo minuto. Lex del Parma 
non ha gradito. E, dal labiate, si e 
compreso che aveva degli appunti 
da fare sulle qualita morale della 
mammadeldifensore. 

Stoichkov polemlco con I'arbitro Ceccarini 
Alb seconda giomata degli Europei e gia polemics 
furibondacontrogli arbrtri. Adarfuoco alle pokeri e 
Hristo Stoichkov, I'attaccante bulgaro amareggiato per 
il gol amuillatogll dal direttore di gara, I'italiano Piero 
Ceccarini, all'inizio del secondo tempo. «Avevamo 
chiarameirte merrtato la vrttoria - ha dichiarato negli 
spogliatoi I'ex giocatore del Parma -. Mi chiedo per 
quale motive sia stato annullato quel mio gol. Non so 
dove vadano apararegliariittri.il nostra Houbchev e 
stato espulso ingiustamente e ieri nella partita 
inaugurate anche Diaz Vega e stato motto rigido». 
«Sono le regole della Uefa, ma non so cosa vogliono gli 
arbrtri che alia minima irregolartta mostrano il 
cartellino», ha continuato I'attaccante bulgaro al 
termine della partita contro la Spagna. 

Stoichkov, dopo le recriminazioni, e poi passato a un 

commento piii tecnlco:«La Spagna sapeva che le 
sarebbe andata male soprattutto nel secondo tempo. Li 
quest'anno hanno giocato 60 o 70 partite fra 
campionato, coppa,coppeeuropeeequalificazioni. 
Non hanno potuto prepararsi come si deve agli Europei 
e questo in campo si vede. II nostra contropiede e stato 
buono e ci e mancata sottanto un po' di fortuna... 
Insomnia, secondo il capttano della nazionale bulgara, 
lasuasquadra avrebbe merrtato la vtttoria. 

Drfersoilparere del tecnkospagnolo Javier 
Clemente: «La nostra squadra ha dominate, credo che 
I 'iniziativa sia stata nostra, anche se avremmo dovuto 
realizzare nel primo tempo. Sull'1-0 la squadra ha 
reagtto bene e abbiamo creato diverse occasion! a rete. 
Senza I'espulsione di Pizzi, negli ultimi died o qulndi 
minuti, i bulgari non sarebbero usctti dall'area». 

QRUPPO D. I danesi in gol con Brian Laudrup, poi il pari di Joao Pinto 

Portogallo, un'occasione sprecata 
La Danimarca ringrazia sentitamente 

NOSTRO SERVIZIO 

• SHEFFIELD. II Portogallo? Calci-
slicamente e una specie di Brasile 
dei poveri: palleggi eleganti ma 
non troppo, begli spunti individua-
li, giocate spettacolari ma invero 
non molto fruttuose, difesa e portie
re un un po' allegri E la Danimar
ca? Una squadra «strana», col cen-
trocampo affollato, a prima vista 
schlerata quasi a caso, ma poi, a 
ben vedere, ordinatissima e con-
creta, difensoii ruvidi e un paio di 
lalentuosi atlaccanti. Tutta ci6 per 
leggere megiio l'1-l con cui i cam-
pioni d'Europa in carica della Dani
marca ieri hanno pareggiato a 
Sheffield con il Portogallo, gara uno 
delgruppoD. 

Una squadra di baby d'oro, quel-
la lusilana, imbottita di giovanotti 
che sono passati per quel Portogal
lo due volte campione del mondo 
under 19 ('89 e '91), una squadra 
che parla anche italiano, con i vari 
Rui Cosla (Fiorentlna), Paulo Sou
sa (Juvo) e Fernando Couto (Par
ma), Una squadra che ieri ha altac-
calo tantissimo, raccogliendo pero 
in rapporto ben poco, un po' per 
merita del portierone danese 

Schmeichel, un po' per demerito 
degli stessi atlaccanti portoghesi, 
che si sono persi in piO di un'occa-
sione in labirinti di preziosismi e 
passaggi. 

La Danimarca, dal canto suo, 
non ha fatto nulla per togliersi di 
dosso la nomea affibiatagli da 
Cruijff, secondo cui e «la squadra 
che gioca il piii brutto calcio del tor-
neo». La Danimarca infatti ha bada-
to al sodo. L'inizio della partita e da 
far accapponare la pelle, per quan-
t'e noioso: un confuso batti e ribatti 
a centrocampo, con i portoghesi 
incapaci di sfruttare il maggior pos-
sesso di palla. Da segnalare, come 
prima azione pericolosa, una gran 
botta al volo al 15' da fuori di Rui 
Costa - abile nel pescare un pallone 
vacante al Iimite dell'area awersa-
ria-e palla sul fondo. 

E il 21' quando la Danimarca 
passa in vantaggio. Fino a quel mo
menta i canipioni europei s'erano 
limitali a qualche azione di rimes-
sa. A spianare la strada agli atletici 
danesi, e uno svarione del portiere 
porloghese Vitor Baia, che sbaglia 
un facile disimpegno sparandolo 

Schmeichel 8, Helveg 6, Rie-
per 5.5, S Nielsen 6, Hoegh 
5 5, Risager 5, H. Larsen 
6.5(88' Vilfort), M. Laudrup 6, 

Thomsen 6.5 (83' Piechnik), Beck 6, B. Laudrup 7 
Allenatore: Moller- Nielsen 

ortogallo Baia 4 5, Santos 5.5, Couto 5.5, 
Helder 6, Dimas 6.5, Figo 5.5 
(18 st Dommgos), Oceano 5 
(36' Folha 6.5), Sousa 6.5, Rui 

Costa 6.5, Sapinto 6, Joao Pinto 7 
Allenatore: Antonio Oliveira 
ARBITRO- Van der Ende (Olanda) 
RETI nel pt 21' Brian Laudrup, nel st 8' Sa Pinto 
NOTE' angoli: 4-3 per il Portogallo. Serata fresca, 
terreno in perfette condizioni, spettatori 34.993, con 
larga rappresentanza danese. Ammoniti Helveg, Ri
sager, Paulinho Santos, Oceano e Sa Pinto per gio
co falloso, Paulo Sousa per proteste e Joao Pinto 
per simulazione. ammoniti Santos, Oceano, Joao 
Pinto.Thomsen, Helveg, Beck 

addosso a Beck Rimpallo e assisl 
involontario per Brian Laudrup sul-
la sinistra, bel controllo e - fra due 
imbambolati difensori portognesi 
(Couto e Santos) - tiro in porta gol, 
1-0 per la Danimarca. 

I portoghesi non ci stanno. II ct 
Oliveira toglie un centrocampista 
(Oceano), butta dentro una mez-
za punta (Folha). E mizia quello 
che - abusando del gergo militare -
potremmo defmire un assedio al-
1'area di ngore danese Ci provano 
un po' tulti, i portoghesi, da Joao 
Pinto a Rui Costa, da Figo a Sapinto 
Nulla da fare. Si va al riposo sull'u-

noazero 
Nella npresa qualcosa cambia. 

Sousa gioca megiio e le azioni dei 
portoghesi sono piO brillanli. Tanto 
che al 7' arriva il pareggio. azione 
veloce sulla destra di Folha, cross al 
centra per Joao Pinto die - solo co
me un anacoreta nell'area danese -
di testa segna- 1-1. Si ricomincia 
Col Portogallo padrone m lungo e 
largo del campo e la Danimarca li, 
arroccata a centrocampo, a limita-
re i danni. II forcing dei portoghesi 
potrebbe andare a buon fine al 23', 
quando Joao Pinto pu6 caiciare a 
rete da distanza rawicinata, ma 

Asinistra Brian Laudrup 
autore del gol danese 

Guenn sportivo 

Inaltolospagnolo 
Rafael Alkorta 
inuncontrasto 
con il bulgaro 
HristoStoichkov 

Schmeichel respmge. Dopo la 
mezz'ora qualche fiammata della 
Danimarca Prima una battuta a re
te da pochi metri di Brian Laudnip -
su assist di Nielsen - respinta da Vi-
lor Baia Poi un colpo di testa dello 
stesso Thomsen, alto sulla traversa. 
1 due ct danno fondo alle nspettive 
panchine, piu per prendere tempo, 
che non per cercare di vincere. Col 
passare dei minuti il ritmo cala Lo 
spettacolo va a farsi benedirc. 
All'86', ci prova da fuori il portoghe-
se Dimas, coordinazione non pro-
prio ineccepibile, ma conclusione 
violenta, ancorche fuori bersaglio. 
Poi, al 90, un tiraccio di Joao Pinto 
E I'ultimo acuto 

Un punto per uno E il Portogallo 
comunque conlerma di essere una 
buona squadra. anche se lorse un 
po' incompiula, comunque un cat
tivo ospite per chiunque. Non fos-
s'allro per rimprevedibilita dei suoi 
attaccanti e del centrocampista Rui 
Costa La Danimarca da invece 
1'impressione di non essere in gra-
do di bissare il titolo di quattro anm 
fa A meno di un clamoroso 
exploit, che sarebbe ancora piO 
soqirendente - a questo punto - di 
quello che la porta al titolo. 

http://apararegliariittri.il
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QUANTE RARELLE SCENDERANNO IN CAMPO? Euroscommettiamo? In 
Gran Brelagna si sta puntando su tutto, persino su quante volte gli ar-
bitri svenloleranno il cartellino giallo delle ammonizioni durante il 
torneo Vincere e impresa cosi bizzarra da entrare nel Guiness del 
primati Meglio ancora pero avere la 'lortuna' (perche non c'e altro 
su cui affidarsi) di indovinare quanti saranno 1 giocatori che lasceran-
no il campo trasportati da una barella Un cliente ha dato il suo nu-
mero: gli sfortunati Lalciaton saranno pill di 64. Perogni numero infe-
riore o supenore lo scommellitoie guadagna o perde 2 000 sterline, 
circa 5 milioni di lire Ma non fnusce qui: c'e chi ha fatto una puntata 
sul numero dei gol siglati in tutta la rassegna europea, 73; chi, senza 
battere ciglio, si e scucilo le tasche con una sene «smodata» di scom-
messe che potrebbero gonliare il portafogli di mezzo miliardo di lire 
se a tnonlare negli Europei sara Germania, Italia, Olanda o Spagna. 
Un ricco indonesiano (le giocate sono piovute dai quattro angoli del-
la terra) ha giocato 10 000 sterline - circa 24 milioni di lire - sulla vit-
toria dell'lnghilterra che dopo il deludente pareggio con la Svizzera si 
e vista declassare dagli allibratori ufficiali Ladbrokes le quote di un 
punto E nella Babele degh azzardi primeggia un paradosso- gli ingle-
si che hanno fatto la felicita dei bookmakers (previsto un giro di pun-
tate che ammontera almeno a 500 miliardi di lire) non confidano 
ttoppo sui colon nazionali «ll risultalo migliore possibile - dicono gli 
allibratori - e trovarsi I'lnghilterra in finale, ma se dovesse vincere il 
torneo per molli scommettitori sarebbe la fine» 

E gli inglesi 
scommettono 
sulle barelle 

A SCOTIANDYARD ESCE IL 44. EstraHo" il priffio numero di Scotland 
Yard- 44 come i primi tifosi arrestati di questo Europeo, il piu temuto 
per il nschio violenza. Accusati di ubriachezza e bagarinaggio sono 
scattate le manette a «simpatizzanti» inglesi e svizzeri durante e dopo 
I'incontro inaugurate di sabato scorso. Un imponente spiegamento di 
polizia a Leicester Square, nel centra di Londra, rinforzato da unita a 
cavallo e cani poliziotto, si e frapposto con vigore alle due tifosene 
1.300 svizzeri e un centinaio di inglesi) prima che la situazione dege-
nerasse Gli svizzeri, dopo aver brindato nel pub «lmpenal>», sono usci-
ti in strada cantando cori di trionfo che hanno infastidito gli inglesi 

che affollavano gli altn pub della zona Deluse le due tifosene, frenate 
nei loro istinti dalla presenza massiccia della polizia, e la stessa Sco
tland Yard "Quarantaquattro persone in arresto sono troppo poche». 
PELE VOTA CROAZIA. II gusto di sorprendere C'e chi se le puo per-
mettere, soprattutto se il suo nome e Pele O'Rey prova a dime un'al-
tra delle sue. Dopo aver pronosticato la vittoria della Colombia ai 
mondiali di Usa '94 (che fu eliminata al primo turno) I'ex calciatore 
punta sulla Croazia campione d'Europa superando cosi le squadre 
che secondo gli esperti hanno potenzialmente maggion possibility II 
brasiliano simbolo vivente del calcio e celebre per essere l'autore di 
oltre mille gol ma anche per non indoviname una. Come analista in-
fatti viene considerato un disastro E nel ritiro croato qualcuno ha ini-
ziato a toccare ferro «SaIvi» cosi i tedeschi, gli italiani e gli olandesi, 
accreditati della vittoria finale, che possono cosi dormire sonni tran-
quilli. 

CERIMONIA CON FRATTURA E stata la sua ottava frattura E forse sa
rebbe meglio fargli cambiare mestiere Per il suo bene, s'intende. 11 
primo infortunato degli Europei, finito in ospedale, non e un calciato
re ma un figurante che ha preso parte alia cerimonia di apertura di 
sabato scorso. Mentre impersonava il Duca di Northumberland in una 
rappresentazione ispirata al Medioevo, e caduto miseramente da ca
vallo fratturandosi una gamba. Si chiama Alex Cox e ha stabilito cosi 
un nuovo pnmato personale: ottava lesione interna. Incredibilmente 
non gli e mai andata bene una volta 

Domani l'esordio con i russi, tra gli azzurri serpeggia il nervosismo 

Sacchi alza la voce 
Ma in casa Italia 

r • V non c e piu 
L'atmosfera non si pud dire che sia idilliaca nel 
clan azzurro. Tutto questo a due giorni dall'e-
sordio europeo con i russi. Sacchi, preoccupa-
to, ieri ha alzato la voce, ma non tutti gli azzurri 
sono in sintonia con le idee e i metodi del ct. 

DAL NOSTRO INVIATO 

STEFANOBOLDRINI 
Preoccupazione vera biamo dimenticare Champions Lea-• ALSACER 

o un'abile mossa perevitare di parla 
re di formazione? Non sappiamo, la 
verita e nascosta dentro I'Arrigo, ma 
certo ieri Sacchi e andalo giCi duro 
con la truppa: molti soldatini hanno 
la testa troppa leggera e non e un 
buon modo, awerte il ct, di awici-
narsi all'esordio europeo contro la 
Russia: «Questi ragazzi devono capi-
reche non possiamosbagliare la pri
ma partita. Al mondiale ci presen-
tammo contro I'Eire con scarsa con-
centrazione e fummo puniti. Quel 
brutto debulto ci fece disputare un 
torneo tutto in salita, speiperando 
energle preziose. Stavolta non pos-
slamo commettere lo stesso errore 
Dobbiamo trovare mutivazioni 
straordlnaneii. Ilctnon aggiungeche 
quel giorno, contro I'Eire, sbaglio an
che lui, presentanda una squadra 
che non era quella giusta Ma questa 
Sun'altrastoria. 

Concentrazione bassa. Segnale 
rosso: pericolo. II ct non fa nomi, ma 
lascla intendere chi sarebbero I 4n-
voli»: gli jtivenlinl. Dice: «Ogni partita 
di questo girone equivale a una fina
le di Champions League. Un torneo 
come questo vale dieci, mille finali di 
Champions League o di Coppe In-
lercontinentali» Cluarissimo Ma 
non si (ei-ma qui, 1'Amgo Fa- «Dol> 

gueescudetti Alcuni giocatori devo
no imparare a vincere. Conquistato 
un trofeo, bisogna guardare avanti» 
La parola «scudetti" la cadere nel 
pentolone anche i milanisti, ma for
se il solo Maldmi puo essere coinvol-
to Olubo, il capitano'Beh, il capita-
no non sta giocando a mille E con
tro i ragazzi dello Stoke City ha stec-
calo assai Mormorii di spogliatoio 
lasciano intendere che tra Maldini e 
il ct non ci sia, attualmente, un gran 
feeling, ma forse sono solo cattivi 
pensieri. Chissa. 

In ogni caso Sacchi e seccato so
prattutto con loro, gli juventini, che 
sano stall stngliati a dovere sabalo 
sera dopo il test-esibizione con i par-
goli dello Stoke City Conlessa Sac
chi- «Ho visto la cassetta della partita 
Poi, ho avuto una nunione di due ore 
con i miei collaborator! E poi ho 
parlatocon alcuni giocatori" Faccia-
mo i nomi- Di Livio, Del Piero, Tbm-
celli, Ravanelli Unico a salvarsi e Pe-
ruzzi, che aveva gia pagto dazio con
tro tlBelgio. 

Sacchi e arrabbiato con Del Piero 
e Di Livio perche non fanno pres
sing Rimprovera a Torncelli di non 
aver ancora capito i movimenti della 
difesa. Bacchetta Ravanelli perche 
sta assumendo atteggiamenli poco 
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simpatici. Sacchi non e uomo da ac-
cettare «vaffa..» in mondo-visione. 
Finora, i'attaccante luventmo non ha 
fatto simili carnevalate» (in memo-
na del celebre vaffa che Carnevale 
sped! a Vicini al mondiale italiano e 
ancor pnma Chinaglia a Valcareggi 
nel mondiale del 74), ma, come di
re, meglio prevenire che curare. Ra
vanelli e cupo assai, questi giomi 
Sente sul collo il dato di Casiraghi, 
che pure con lo Stoke City non e an-
dato bene Disserta sui compagni 
(«ll buon momento di Chiesa? An
che Signori prima del mondiale an-
dava a mite) Ma, soprattutto, pen-
sa un po troppo ai fatti suoie non al
ia squadra. Carica come un bisonte, 
11 Rava, e non trova mai la porta. Ha 
salvalo per ora il posto da titolare 
perche nessuno fa pressing come 
lui, ma Casiraghi si sente da qualche 
tempo molto cinese: aspetta lungo 
la riva del fiume che venga il suo mo
mento. 

Sacchi ha cercato poi di «frenare», 
dicendo che non ci sono allarmi, ma 
poi ha nbadito il suo «)'accuse» affer-
mando che «non basta chiamarsi Ita
lia per vincere le partite Ci vogliono 
motivazioni straordinarie per impor-
si nello sport, altnmenti nonsi fastra-
da-. 

La stngliata ha dato mtanto a Sac
chi un giorno di vantaggio in tenia di 
formazione. Epperb, il ct ha fatto ca-
pire che la squadra che ha in mente, 
owero quella con Apolloni al centra 
della difesa e Chiesa in attacco a far 
tandem con Ravanelli, potrebbe 
avere, all'ultimo secondo, un insen-
mento a sorpresa. Rischia Di Livio. 
Una corrente di pensiero sostiene 
che Sacchi pensa a Fuser, altn (co
me noi) sostengono che potrebbe 
spuntare fuon il nome di Donadoni, 
che pero ha avuto finora problemi fi-
sici Sacchi ha detto che oggi prove-

Matarrese 
Sf «gaffe» 

I a ruota libera 
DAL NOSTRO INVIATO 

L'abbracdodi Matarrese fa cadereilcappeliodiSacchi,sotto Paolo Maldini 

ra Donadoni per verificare le condi 
zioni di forma (sabato I'ex-milanista 
e nmasto a riposo per-un dolorino ai 
flessori della coscia sinistra) ed e un 
buon indizio. Intanto, finalmente si 
econvinto che non e il caso di esage-
rare. Niente allenamento oggi po-
menggio. Si lavora solo di buon mat-
tino «m maniera leggera». Sacchi de-
ve aver visto gambe troppo imballa-
te, appesantite dai dun caricln di la 
voro e qualche faccia rabbuiata. Co 
me quella di Zola. II sardo ha gia I a 
na di chi si sente escluso. E pensare 
che in Inghilterra I'ltalia e arrivata 
anche grazie a lui e ai suoi sei gol 

• ALSAGER E arrivato Ha parlato. Ha colpito. Mitico, Anto
nio Matarrese, presidente della Federcalcio, ricco e gaudente, 
cabarellistita mancato. Prendere nota, please. Che cosa non si 
fa quando si va all'estero per un mondiale o un europeo? Non si 
stuzzica - a meno che non ci siano ragionevoli motivi - il padro
ne di casa E che ti combina Tonino nostra? Piazza due belle le-
gnate agli inglesi, che ora, su queste battute, ci sguazzeranno 
per tutto 1'europeo Tutto nasce dai «Sun», quotidiano popolare 
(da queste parti certi giomali vengono definiti rubbish, spazza-
tura), che in un trafiletto di duegiorni fa ha pubbiicato la terribi-
le notizia che 1 dirigenti azzurri hanno speso ben dieci milioni di 
lire per sistemare le docce e gli specchi degli spogliatoi Matar
rese non si hmita a nspondere che questa spesa era necessaria 
perche gli spogliatoi sono abitualmente usati dalle ragazze e le 
docce sono basse No, Tonino nostra va giu con una bella le-
gnata. «Eh gia, questi inglesi.. pensino piuttosto alia loro squa
dra che con la Swizzera ha giocato maiuccio ». Ole. Ma non e 
finita, perche «the president! piazza un'altra stoccata. Raccon-
ta, don Tonino, che ha seguito a Wembley la partita inaugurate 
accanto aH'ambasciatore russo e che insomma, «beh, ci siamo 
detti che non sarebbe poi tanto male se I'lnghilterra fosse elimi
nata prima della finale». Vai Tonino, la diplomazia e il tuo me
stiere. 

E stata divertente, la giomata inaugurate di Matanese, che ha 
visitato il centra sportivo della Crewe Alsager Faculty come fan-
no 1 ministn alle fiere: don Tonino avanti, i suoi collaborati al 
Banco, telecamere davanti e giornalisti di dietro. Gli inglesi ci 
hanno preso per matti e francamente e difficile dar loro torto. 
Poi, don Tonino ha dissertato su elezioni federal! e dintorni. «La 
nvalita di Abete? Rientra nelle regole del gioco, perfi, certo, 
quando vado all'estero mi chiedonocome mai c'e opposizione 
nei mie confronti. Ecco, mi displace che tutte queste storie dia-
no I'impressione di una Federazione in difficolta Unita, ecco ci 
vuole, unita, perche una Federazione forte ha piu peso all'este
ro. A fine giugno saranno rinnovate le cariche Uefa, a luglio ci 
sara un importante congresso Fifa...». Gli chiedono- un buon 

europeo pub essere decisivo per la rielezione di Matarrese? «Beh, certo pub 
essere un aiuto importante». 

A proposito di Italia si parla tanto di Chiesa..,«Gia, ma I'uomo in pill in 
questi europei pub essere Sacchi. Lo vedo bene Lo vedo convinto. Lo vedo 
completo nel suo ruolo di selezionatore-allenatore E un grande tecnico». E 
I Italia? «Bran ragazzi, grande squadra, ho fiducia» E chi teme del girone? «La 
solita squadra tosta: la Germania» Ma dall'europeo si torna subito ai fatti di 
casa. presidenti sul piede di guerra ce mmacciano di bloccare i calendari se 
non si rivedra il sistema degli introiti, il Totoscommesse slittato al 1999. Ma
tarrese annuncia un incontro con il vice-premier Veltroni a breve termine 
(<awerra durante 1'europeo, il govemo segue con attenzione il nostra mon-
do»), spedisce messaggi di pace a Pescante («tra noi c'e la massima intesa, 
la verita e occorrono 300 miliardi per lanciare il Totoscommesse on-line, in
tanto partiremo con le ncevitorie normali») e poi scappa, don Tonino, cone 
a salutare gli azzum Questione di ore e arrivera la replica degli mglesi.Prepa-
ratevi Leprossimepuntatepossonoesseremigliori della prima 0 SB 

Trecento tffosi 
alio stadio dopo 
duesettlmane 
dl...vlagglo 

Arrfvcranno a Liverpool In trecento, 
poche ore prima della sf Ida con 
I'ltalia, dopo un viaggio di due 
settlmane estenuanti. I tifosi russi 
se la sono presa comoda (con i 
tempi, owiamente): si sono 
Imbarcatl dai porto lituano di 
Klaipeda, dove erano giunti in treno 
da Mosca. Ma non si tratta 
esclusrvamente di tifosi della 
nailonale di Oleg Romantsev che 
hanno scetto la nave per 
risparmlareetenersi qualche 
spicciolo per una bevuta di birra in 
piu 0 un prezioso souvenir. Ad 
affrontare questa trasferta 
«singolare» sono state persone che 
hanno declso di concedersi una 
croclera con f ini calcistici. I 
trecento appassionati viaggiatori, 
chlaramente gia munitl di biglietto, 
non dovrebbero trovare atcun altro 
Intoppo f ino alio stadio. Dopo il 
treno e la nave, non resta loro che 
sallre sul caratteristici bus inglesi e 
asslstere finalmente, dopo oltre 
trecentotrenta ore, al match 
d'esordlo delta Russia. 

IL PERSOMAGGIO. II citti della Russia: «Baresi a casa? Come lui soltanto Maradona» 

L'orso Oleg, odia i mercenari, ama il talento 
STEFANO 

• LIVERPOOL Tonkov ha vinto il 
Giro d'ltaha, Kafelnikov gli Inlema-
zionali di Francia, Karpov sia gui-
dando a modo suo il Mondiale di 
-acchi Occhio ai russi, alia loro lu-

cida deteiminazione, alia loro voglia 
di affermare la profondita di una 
scuola che vonebbero esportare 
sempre come scienza pura 

Di scienlilico, Oleg RomanLsev, il 
citi che da due anni cura 1 preziosi 
muscoli della Nazionale di calcio 
russa, ha soprattutto la gnnlj Padre-
padrone a denommzione di ongine 
conlrollala, duro come la pielra l)i-
pentlesse soltanto da lui, giochereh-
bero con la maglia della Russia 
esclusivamente 1 giocatori dello 
Sparlak Mosca, il club di cui e slalo 
prima giocatore, poi alienator? 0 
presidente il tempo stesso Non a 
caso, esaunto il contralto con la Fe
derazione, lornera su quella che e la 
panchma di casa sua II conlralio 
guarda caso, scade piopno lia Ire 
settlmane, il SO giugno RomanLsev. 

PETRUCCI 
scorbutico per natura, delesta battu
te su questa singolare comcidenza-
«Un contralto e un contratto. Una 
faccenda puvata Fino a quella data, 
10 posso occuparmi soltanto della 
Russia, mente dipiCi" 

Delia Russia, comunque, si occu-
pa bene Ha vinto in scioltezza il suo 
gnippo di qualificazione, e stracon-
v into di [are bella figura qui in Inghil-
tena Coimnciando da domani, con-
Iro I'ltalia «Quella di Sacchi e la 
squadra che prefensco per la con-
crelezza, la classe, la capacita di 
concentrarsi nei grandi appunta-
menli Solo una cosa propno non mi 
nesce di capire: perche abbia nnun-
cialo con lanta naluralezza a genie 
come Roberto Baggio, a Vialli e so
prattutto a Beppe Barest Potessi sce-
gliere un giocatore in Europa, vorrei 
propno il libera del Milan Nessuno 
nesce a fare le cose che fa lui, e a far-
le tare ai compagni, con altrettanta 
screnila Un giocatore slraodinano, 
del suo livello nel mondo, anche se Oleg Romantsev Guerln sportivo 

con carattensliche completamente 
diverse, c'e soltanto Maradona» 
Questo ha ammesso nel suo bunker 
nelle Middlands settentnonali, geo-
graficamente lontano poche centi-
naia di chilometn ma in realta anni-
luce dalla vivacissima Londra. Oleg 
si sente accerchiato, ha paura che 
qualcuno voglia danneggiarlo in 
chissa quale maniera. Non ci fosse 
stato di mezzo un regolamento inter-
nazionale ad impedirglielo, sarebbe 
amvato alia sfida con I'ltalia senza 
pronunciare una sola parola a livello 
ufficiale Difficile capire quail siano 1 
suoi Union «Di certo - spiega - non 
siamo qui a tilolo personale, ma pei 
rappresentare un paese che e molto 
camhiato nspetto all'idea die ne 
hanno ancora in Occidente Oggiun 
calciatore russo di buon livello gua
dagna sui 200-300 milioni I'anno 
quanta in Russia basta e avanza per 
vivere da nababbi. Ma qui a consi-
derano ancora degli straccioni, al 
meno io la penso cosi». 

La sua nuova ricchezza, almeno 
calcistica, la Russia vuole mostrarla 

sul campo, adesso E propno contro 
1'ilalia A Romantsev manchera il re-
gista difensivo. il forte Nikiforov Do-
vra mescolare le carte, il citi, per co-
struire una formazione elastica, ba-
sata sul 4-4-2 cui si ispiia almeno in 
questo sacchianamente «Punto le 
mie carte sul collettivo, ma anche su 
qualche individuality poco cono-
sciuta nel grande calcio europeo* 
Schivo com'e, si lascia comunque 
sfuggire un nome per tutti, quelle di 
Viktor Onopko, il regista che si e ap-
pena trasfento dalla Russia ad Ovie-
do, in Spagna Romantsev non sop-
porta 1 mercenan: ha scaricato Kul-
kov e Yuran, due autenlici pezzi da 
novanta, propno perche in primave-
ra hanno mollato il suo Spartak an
cora in corsa nella Coppa dei Cam-
piom per accettare le sterline del Mil-
wall, modestissimo club londinese, 
famoso soprattutto per la ferocia dei 
suoi tifosi. «Non mi e proprio andata 
gifj 1'idea die si polesse barattare la 
Champion League per la squadra 
degli hooligans", ha ammesso Ro
mantsev L'assenza dei due giocatori 

non sembra preoccuparlo, e convin
to di aver portato con se alternative 
validissime «Del resto la nostra forza 
resta nel gioco Per questo mi sono 
sforzato di creare attorno a noi la se-
renita necessaria per gettare sul ta-
volo le nostre carte alia pan con gli 
altn Credo che questa Russia possa 
affrontare chiunque senza eccessivi 
problemi. L'importante sara non 
sentirsi troppo forti, commettendo 
esattamente I 'errore contrario rispet-
to a quello di cui ci maccluammo ai 
Mondiali americam, due anni fa. Al-
lora eravamo troppo timidi Ora non 
dobbiamo essere presuntuosn. Del-
I'ltalia, assenti Vialli e Roberto Bag
gio, sembra preoccupailo soprattut
to Alessandro Del Piero, il talenlo cui 
affida idealmente I'eredita del Codi-
nod'oro. «Soffriamo sempre, perca-
rattere, i giocaton di grande fantasia 
Del Piero pub melterci m difficolta, 
anche se sto studiando una speciale 
gabbia per (rename gli spunti in ve-
locita» L'orso-Oleg e fatto cosi. Non 
perdona chi disprezza la Russia, n-
spelta perb il talento vera 
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GRUPPOA 
Turkyllmaz 
a caccla 
dl rtvinctte 

Un parcggio per uscire da 
unincubo. Peri l ctdcl la 
Svizzera, i l portoghese 
Arthur Jorge, aver fermato i 
ieoniinglesi vale una 
vi t tor ia:daottomesi 
convive con il fantasma di 
Roy Hodgson, i l suo 

predecessore (ora all ' lnter), e con una crita'ca 
che non lo ha n u i risparmiato. • Volevamo 
vincere e lo abbiamo dimostrato. troppe 
occasion! sprecate. Comunque le nostre 
possibility d i andare avanti restano intatte». 
Salitele quotazioni d i Turkyilmaz. L'ex 
bolognese, autore del penalty, cerca un 
riscatto personale e promette di fare molta 
strada in nazionaie. Continuant) intano le 
polemiche sulla scetta del calendario pro-
Ingtiilterra (sabato prossimo i l secondo 
match). II ct inglese ha approflttato della 
benevolenza degli organizzatori per 
concedere ai suoi giocatori due giorni d i 
riposo. «Sono t re setB mane che stiamo 
Insieme, un break non puo chefard bene». 

GRUPPO B 
Cellulare 
spento per 
i francesi 

Silenzio si gioca. Nel ritiro 
f rancese di Newcastle il 
commissariotecnico 
Aime Jacques ha costretto 
anche ieri i suoi giocatori 
atenereicellulari 
(owero.telefonini) 
spenti.Nonvuolepiu 

sentire parlare di trasferimenti (il 
centrocampista della Sampdoria, 
Karembeu e particolarmente distratto per 
le voci di mercato die lo danno ormai 
prossimo alia Roma), problemipersonalie 
delle -solite storie che nulla hanno a che 
fare con I'obiettivo europeo». Chissa se fara 
una eccezione stasera dopo il match dei 
transalpini contro la Romania. Come e 
ormai consuetudine di molte squadre 
finaliste, la Francia, prima del match 
d'esordio, si e trattenuta con la stampa solo 
per qualche minuto e ha rffinito la 
preparazione con una defatigante seduta 
rigorosamente a porte chiuse. Neglio 
tenersi lontani da occhi indiscreti. 

GRUPPOC 
II ct russo 
caccla via 
un reporter 

La Russia in trincea. II ct 
Romantsevnonvuole 
parlare con nessunoe 
pretendeun silenzio 
stampa ad oKranza. Ordini 
provenienti dall 'alto, si 
dice.Maungiomalista 
inglese, armatodi 

coraggio, ha varcato il confine russo, e si e 
introdotto nel ritiro bunker. Mandando su 
tutte le furie i l A al quale ha chiesto la 
motfvazione della sceKa di convocare 
Dobrowolski dopo che lo stesso tecnico aveva 
ribadHo piu voKe I'assenza dell'exgenoano 
rimasto senza squadra. II reporter inglese e 
statoimmediatamenteevigorosamente 
allontantato. Restando senza risposta. Chi 
invece quando parta lo fa solo ed 
esclusivamente in russo e Kiriakov. 
L'attaccante, che milita nella Bundesliga 
(Karlsruhe), e noto per i l suo profondo rifiuto 
di imparare qualsiasi altra lingua. Quando non 
gioca e sempre in compagnia d i immigrarJ 
russi. 

GRUPPOD 
LaCroazia 
nel nome 
del fair-play 

Opere di bene prima delle 
sfide agonistiche. I croati 
Boban.SukereBoksic 
hanno firmato la carta del 
fair-play e «griffato» la 
maglia bianconera del neo 
acquisto juventino che sara 
vendutaall 'astaper 

finanziare un progetto umanitario in favore 
dei bambini bisognosi. Dai campi d i guerra a 
quell i calcistici. Per i l match d'esordio di 
domani contro la Turchia la selezione croata 
appare in ottime condizioni fisiche. Boban 
ritiene determinarte battere i turchi per 
amministrare meglio le sfide con Danimarca e 
Portogallo («siamo la mina vagante»), Suker 
afferma che i migliori giocatori croati giocano 
nei quattro club piu forfj d'Europa. Come dire, 
siamo noi la squadra da battere. Unica 
incertezza la scetta del portiere (Ladic e Mrmic 
in balkrttaggio) e loschieramentotattko (3-5-
2 o 4-4-2). Tensione in casa turca: l'attaccante 
Sukur, non troppo amato dai compagni, e d i 
nuovo chiuso in un polemico silenzio stampa. 

II campionato entra nel vivo. Oggi due partite chiave del torneo 

La ginta scozzese 
misura l'Olanda 

DAL NOSTRO INVIATO 

HONALDO PKROOLINI 
I LONDRA L'impeto agonistico e undid giocatori e basta». 1 rapporb 

la tranquillita di chi non ha nulla da 
perdere contro la sapienza calcisti-
ca di chi invece ha tutto da perdere. 
e 1'unico molivo di Olanda-Scozia 
che si gioca oggi pomeriggio al Vil
la Park di Birmingham «Ai miei 
posso solo chiedere di impegnarsi 
al massimo, ha dello il cl scozzese 
Craig Brown, che non ha mai na-
scoslo di essere gia soddisfatlo di 
partecipare ad Euro 96.1 sanguigni 
scozzesi sanno che la loro forza e 
tulia «in the heart* ed e questo «cuo-
re» che preoccupa il tecnico «aran-
cione» Guus Hiddink. Un con la sua 
laccia da pornpiere parla di «fuo-
co... fiamme» quando analizza la 
nazionaie scozzese e dice che il si-
stema antincendio adalto sta nel-
I'aprire al massimo il boccheltone 
deH'intelligenza e della fantasia. 
Certo la situazione non e delle mi
gliori in casa olandese Hiddink ha 
dovuto lasciare a casa Frank de 
Boer e deve anche nnunciare alio 
squalificato Blind. Due colonne 
non solo dell'Aiax, due uomini 
chiave. E lo ha detto chiaramente: 
«Certo contro la Scozia sara un'O-
landa senza leader*. Appena lo ha 
saputo Dennis Bergkamp, che per 
paura dell'aereo e arrivato agli Eu-
ropel in treno, non ha aspettato un 
«accelerato» per dire la sua: «Quali 
leader' In questa squadra ci sono 

con il ct dei tulipani non sono mai 
stati rose e fion e l'ex mterista ha ri-
schialo anche di non essere convo-
cato. Non e piii un ragazzino c gia 
dalla nascita sono stati bene attenti 
a non creare equivoci sulla sua ma-
scolinita. II padre, tifoso del Man
chester United e del grande Law, 
avrebbe voluto chiamarlo come il 
suo eroe: Denis. Ma al Comune di 
Amsterdam gli fecero notare che 
Denis poteva essere confuso con il 
femminile Denise e allora venne 
raddoppiata la «enne» 

Ma il ping pong polemico e con-
tinuato e Hiddink ha nbattuto cosi 
«ln questa squadra ognuno ha il di-
ritlo di dire ci6 che pensa, ma do-
vrebbe anche avere rispetto per le 
opimoni altrui». Ma non ha solo 
problemi di autorevolezza il tecni
co olandese che, dopo aver prova-
to ad inventare un gioco diverso da 
quello dell'Ajax, ha dovuto arren-
dersi prendendo a prestito schemi 
e uomini ajacidi Mezza nazionaie 
gliela ha allenata l'ex insegnante di 
educazione fisica Van Gaal che, 
suo malgrado, ha dovuto fare le 
flessioni davanti alia Juventus di 
Lippi nella finale di Coppa Campio-
ni. Ma tra squalificati, infortunali e 
acciaccati la pattuglia volante di 
Amsterdam si e leggermente assot-
tigliata. E contro la Scozia Hiddink 

OLANDA-SCOZIA 
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VanderSar Goram 
Reiziger McKinnie 
De Kock Calderwood 
Seedorf Hendry 

Bogarde Boyd 
De Boer McKinlay 

Taument Collins 
Davids Jess 
Mulder McAllister 

Bergkamp Dune 
Kruyff Bootmi 

12 
2 
4 
5 
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16 EdDeGoey Leighton 1 
21 Veldman Burley 16 
20 Cocu Jackson 19 
12 Winter Gallacher 18 
IS! Mulder McCoist ? 

dovra quasi sicuramente fare a me-
no dell'ultima pepita dell'inesaun-
bile giacimento ajacide: il nemme-
no ventenne Patrick Kluivert II ver-
samento sinoviale al ginocchio non 
e stato completamente riassorbito 
e il ragazzo dovra, per il momenta, 
nnunciare alia platea europea che 
avrebbe dovuto consacrarlo come 
nuova Stella del calcio internazio-
nale Un '96 dawero complicato 
per lui questo anno bisestile Al di la 
dei malanni al ginocchio, I'mciden-
te che piu lo ha colpito e stato quel
lo stradale nel quale, con un auto 
avuta in prestito da un amico, ha 

PatrikKlufvertilgiocatorepiuprestigiosodell'Olanda Guennsportivo 

travolto ed ucciso un direttore tea-
trale olandese. Viaggiava oltre i li-
miti di velocita e ha dovuto subire 
un processo che si e concluso con 
una condanna a 240 ore di lavoro 
sociale, oltre al ritiro della patente 
pet un anno e mezzo La vicenda 
giudiziaria lo ha segnato, ma so-
prattutto e stato molto duro per lui 
reggere il peso dell'opinione pub-
blica. Gli e stato nnfacciato di aver 
esultalo dopo un gol segnato men-
tre nelle stesse ore si svolgevano i 
funerali del direttore teatrale. «Ma il 
calcio e il mio lavoro e non e asso-
lutamente vero chenonsia rimasto 

scosso da quello che ho provoca
te, ha replicato Kluivert lamenlan-
dosi per l'aggressiwta di certa stam
pa dovuta soprattutto al fatto di es
sere una persona famosa. Ma an
che alio sladio la pressione psicolo-
gica si e latla sentire con i puntuali 
con di schemo «Kluivert, posso at-
traversare la strada?» Una partita 
molto impegnaliva per i suoi scarsi 
vent'anni e lui sembra averla inter-
pretata nel modo giuslo «Come 
calciatore non credo di dover ap-
prendere molto.macomeuomoso 
che ho ancora tante cose da impa
rare". 

Sul campo del Newcastle 
la Francia dei giovani 
sfida la Romania di Hagi 
• NEWCASTLE La Romania deve 
confermare il quasi exploit di Usa 
'94, quando fu eliminata nei quarti ai 
ngori dalla Svezia, ma non prima di 
aver fatto fuon I'Argentina, la Francia 
cerca un posto fra le grandi, sfruttan-
do anche I'effetto traino dei buoni n-
sultati in campo europeo del suoi 
club La slida fra queste due squa
dre, entrambe ven e propri oggetti 
mistenosi di questi Europei, e per 
stasera a Newcastle, seconda partita 
delgruppoB 

La Romania punta tutto sul suo 
«Maradona del Carpazi», quel 
Gheorge Hagi che quand'era al Bre
scia non ha mai entusiasmalo, ma 
che ai Mondiali americani aveva gio-
cato da fenomeno. Ebbene, la Ro
mania del calcio ruola attorno a lui, 
gli schemi del ct di ferro lordanescu 
prevedono che la palla passi sempre 
sui pieJi Hagi, nella speranza che 
quest'ultimo con un colpo di pallo-
naro genio inventi un assist per la 
coppia d'attacco Lacatus-Radu-
cioiu E dietro, un «muro» di cinque 
difensori, con I'esperto Betodedici 
ultimo uomo «Tecnicamente abbia
mo un buon potenziale - dice Hagi -, 
la nostra e una squadra molto esper-
ta». Obiettivo mmimo, per la Roma
nia, il passaggio ai quarti di finale. 

La Francia, dal canto suo, viene 
da una serie di 23 nsultati utili conse-
cutivi, fra cui anche un 3-1 alia Bul
garia I'l 1 ottobre scorso a Bucarest 
L'incognita, per questa squadra che 

ROMANJA-FRANCIA 
Stelea 

Belodedici 
Petrescu 

Mihafi 
Selymes 

Hagi 
Popescu 
Lupescu 

Munteaunu 
liacatus 

Raducioiu 

Lama 
Blanc 
Angioma 
Desailly 
Di Meco 
Guerm 
Deschamps 
Karembeu 
Djorkaeff 
Zidane 
Loko 

12 
17 
8 
19 
20 

A r b i t r o : Krug (Ger) 
RAIDUE ORE 2 0 . 3 0 

Prunea Barthez 
Filipescu Lebouf 

Sabau Lizarazu 
Hie Lamouchi 

Moldovan Madar 

16 
4 

12 
14 
17 

dispone di uomini come Desailly, 
Deschamps, Zidane e Djorkaeff. e ta 
giovane eta media, e'e quindi un fat-
tore di imprevedibilita Soprattutto in 
una manifestazione impoitantc co
me un emopeo li modulo di gioco 
del cl Jacquel e un 4-5-1, col quale ta 
Francia spera di farsi laigo nell'elite 
del calcio europeo, anche per pre-
pararsi ad ospitare da favonta i mon
diali del '98, che appunto si svolge-
ranno in Francia Desailly & compa
gni, quindi, non possono acconten-
tarsi della parte delle compaise, ne-
gli studios di Euro England Oggi, 
dunque, i pnmiverdetti 
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PIASTRELLE MONDIALI 
Refin, vicina alio sport delle grandi fatiche che diventano 

traguardi vittoriosi, saluta e ringrazia tutti coloro che hanno 
applaudito sulle strade del Giro il suo Team e tutti coloro 

che, nel mondo, usano le inimitabili piastrelle firmate Refin. 
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1) Sergei Outschakov (Ucr-
Team Polti) In 4h43'04" me
dia km. 37,306 (abb 12") 

2) Sivakov (Rus) s.l. (abb. 8") 
3) Tietenouk (Kaz) s.t. (abb 4") 
4) Loda (Ita) s.t. (abb 2") 
5) Scirea (Ita) s.t. 
6) Baffi (Ita) 17" 
7) Manzoni (Ita) s.t. 
8) Piccoli (Ita) s.t. 

IL SUCCESSO DELLA QUALITA 

42010 SALVATERRA (R E ) . Vta 1° Maggto, 22 
Tei. 0522/990499 

1) Pavel Tonkov (Rus-Cerami-
che Panaria) in 105h20'23" 
media km. 37,875 

2) Zaina (Ita) 2'43" 
3) Olano (Spa) 2'57" 
4) Ugrumov (Rus) 3'00" 
5) Gotti (Ita) 3'36" 
6) Rebellin (Ita) 9'15" 
7) Faustini (Ita) 10'38" 
8) Chefer(Kaz)11'22" 

CICUSMO. Milano, ultima tappa all'ucraino Outchakov 

Passerella per re Tonkov t 
E il Giro svolta verso Est 

• r MILANO. Vogllonostravincere. 
La piazza del Cannone, e una pas
serella pericorridoridell'Est. Inor-
dine: Outchakov, Sivakov e Tiete-
riouk. L'ultirna tappa, la Sondrio-
Milano, diventa la fotografia del 
Giro: il Giro dei russi, o dei russi-
bergamasehi. Outchakov e un 
ucraino, Sivakov un russo, Tiete-
riouk del Kazakhstan, Sono loro, 
insieme a Scirea e Loda, i protago
nist! dl una fuga die si conclude 
con la vitloria di Sergei Outcha
kov, II corridore della Polti che vive 
Villa d'Alme, nel «caslello» di Feli
ce Gimondi, 

II vento dell'Est, pero, non spaz-
za Via il caldo alricano, Solo Pavel 
Tonkov, il vincitore del Giro, riesce 
a rimanere Imperturbabile mentre 
il glorioso inno rimbomba nella 
piazza. Pavel alza la coppa, bacia 
Ernesto Colnago (il suo mento-
re), si guarda attomo con il suo 
sorriso malinconico. Basta, archi-
vlamo qui. II settanlanovesimo Gi
ro d'ltalia, dopo i fuochi d'artificio 
degli ultlml Ire giorni, si conclude 
senza troppi rimpianti. 

Alia fine della fiera, infatti, ha 
vlnto un russo, Pavel Tonkov, che 
per quanto bravo sia, non e pro-
prlamente un moslro di simpau'a, I 
boati del Pordoi e dell'Aprica, poi, 
non possono cancellare due setti-
mane di tran tran noiose come 
una conferenza rnultimediatica. 
Molli dicono: con un dominatore 
come Indurain o Rominger sareb-
be stalo peggio. Pu& darsi. Pero 
anche un equilibrio che si regge 
sul livellamento pid spinto, non e 
molto eccitante. E difalli, I'interes-
se generate, inlomo a questo Giro 
e stalo quasi semprc basso Salvo 
esplodere ncgli ultimi tre gionii. 
Comunque sia, qualcosa non ha 
lunzionato. 

Gli organizzalori, sabato sera, 
hanno gridalo vitloria. Avete visto, 
gente dl poca lede e di poco spiri-
to, quatilo e slaio bello il Giro e 
quanto e state indovinala la scelta 
di partire dalla Grecia'' Chiudendo 
una volla per tutte la discussione 
(ognuno e libera di pensarla co
me vuole), ribadiamo quanto 
scrillo ad Alene. II ciclismo, da 
quelle parti, ci sia come i cavoli a 
merenda. L'idea, ammetliamolo, 
poteva anche essere suggesliva. II 
risuilato, per motivi vari, e slato pe-
r6deprlmcnte, Puntoe hasta. 

Sulla questione deH'<-eccesso» 
di equilibria, bisogna ricordare 
una cosa fondamenlale' queslo 
doveva essere il Giro di Pantanl. Lo 
spetlacolo avrebbe dovuto oflrirlo 
soprattutto lui con I suoi exploit in 
sallta e Ic sue solforenze nella cro-

S'e concluso ieri a Milano il 79° Giro d'ltalia. 
Tonkov ha festeggiato il successo finale, secon-
do posto per Zaina. L'ultirna tappa ha visto ai 
primi tre posti atleti dell'Est: nell'ordine, Ou-
tchokov, Sivakov e Tieteriouk. 

DAMO 
nometro. Orfani di Pantani (e di 
Rominger, Indurain e Jalabert), i 
«superstiti» hanno dovuto inventa-
re un altro Giro, E I'hanno fatto 
con le dovule cautele, cercando di 
capire dove sarebbero potuti arri-
vare. Qualcuno, come Ivan Gotti, 
solo a meta percorso ha inluito il 
suo effettivo valore. Colpa di Bom-
bini e della Gewiss? In parte si. Ma 
solo in parte. Non era infatti facile 
prevedere il crollo di Berzin. An
che Zaina si e «rivelato» strada fa-
cendo. E anche lui deve, indiretta-
mente, ringraziare gli acciacchi di 
Chlappucci. Svincolato dai suoi 
compiti di scudiero, il bresciano 
ha finalmente scoperto la sua di-
mensione reale. 

Un «altro» Giro, quindi. Un Giro 

strano e di difficile lettura: noioso 
e emozionante, incerto e equili-
bratissimo, pieno di volate ma an
che pieno di montagne. Anche 
Carmine Castellano ieri l'ha am-
messo: «Una corsa che esplode 
solo negli ultimi tre giorni non e 
pienamente soddisfacenle. Biso
gna nvedere qualcosa. II proble-
ma comunque non riguarda solo 
gli organizzatori. Molli corridori 
importanti, con questo calendario 
che prevede il mondiale ad otto-
bre, hanno declinato I'invito. 
Chiaro che poi tutto si appiattisce. 
Bisogna rivedere tante cose e spe-
ro che l'Uci lo capisca». 

II Giro dell'Est. L'immagine e 
banale, pero fotografa bene que-
sta edizione. A parte Tonkov, tro-

viamo Ugrumov (4), Schefer (8), 
Berzin (10), Tieteriouk (13) eci 
fermiamo qui per non ripetervi tul-
ta la classifica. Comunque, cinque 
nei primi quindici.Senza dimenti-
care Gontchenkov, trentesimo co
me piazzamento finale ma autore 
di alcune performance (vittoria di 
Losanna) di grande rilievo. In
somnia, I'Est si muove. Vero che 

tramonta Ugrumov, e che lo stesso 
Berzin va indietro come i gamberi, 
per6 nel corhplesso c'e un notevo-
le fermento. Tonkov ha solo 27 
anni, la stessa eta in cui Indurain 
ha vinto il primo Tour. Cid non 
vuol dire che valga lo spagnolo, 
pero il russo vincendo questo Giro 
ha trovato una nuova dimensione 
piu «alta». Buon passista, ottimo 

scalatore, sufficiente a cronome-
tro, il suo tallone d'Achille. Se mi-
gliora in questo terreno, Pavel pud 
vincere altre corse a tappe, tenen-
do conto che Induraine Rominger 
non sono immortali. 

Gli ilaliani? Ottimi Zaina e Gotti, 
soprattutto in proiezione futura. 
Deludente invece la vecchia guar-
dia. Che Bugno sia il poster del ci
clismo italiano non lo autorizza a 
dormire per venti tappe. II succes
so di Aosta (con la gentile benedi-
zione del gruppo) e I'entusia-
sntante terzo posto sul Pordoi, 
non possono far dimenticare il 
suo mediocre piazzamento finale 
(29esimo con oltre un'ora di ritar-
do). Chiappucci non e stato bene 
(tosse e raffreddore. Cone con il 
cuore, ma e un cuore sempre piu 
inaffanno. 

Ma la novita, vedete la pagella 
accanto, viene da Stefano Fausti
ni. £ un personaggio di sicuro 
spessore. Nonostante le sue inge-
nuita (e professionista solo da 
cinque mesi) si eclassificato setti-
mo in classifica generate. Ha grin-
ta, carattere, personalita. Se ogni 
tanto (non sempre) dara ascolto 
a chi ha piu esperienza, avremo 
un motivo in piu per seguire il 
prossimo Giro d'ltalia. 

Ma io insisto, non e stata una bella corsa 
CINO 

H a fallilo Berzin, si sono 
anesi Olano e Ugrumov 
e si e imposlo Pavel 
Tonkov, uno del quattro 
uomini indicati dal pro-

• • • • ^ ™ nostico. II russo della 
Panaria, amorevolmente assislito da 
Ernesto Colnago, Pietro Algen e Bep-
pe Saronni, e in maglia rosa con una 
prestazione che i suoi dingenti gli 
avevano chiesto a denti stretti dopo 
quattro stagioni di apprendistalo. 
Setlimo nel '92 (I'anno dell'esordio 
in campo professionistico), seslo 
nel '93, quarto nel '94, ancora sesto 
nel '95, Pavel aveva il compile di da
re corpo e sostanza alle sue promel-
lenti qualila II compile di pome ter-
mine ai dubbi e alle incertezze per 
assumere il ruolo doll'allaccanle 
Cosl c stato e giunto sul podio mila-
nese, Tonkov sembre aver arcanto-
nato quell'ana da ragazzo timoroso, 
quella paura di rischiare che lo Irat-

SALA 
teneva, che gli consigliava di accon-
tentarsi del poco peiche il tanto non 
gli sembrava alia sua portata. Ades-
so resta da vedere dove pu6 arrivare. 
Una porta si e aperta, altre potrebbe-
ro schiudersi. Tonkov (27 pnmave-
re) ha I'eta giusta, le doti per osare 
sempre di piu, per corredare il suo 
Giro con altri prestigiosi traguardi. 

Un Giro che e entrato in orbita a 
tre giornate dalla conclusione, che 
ha offerto emozioni soltanto nelle 
tappe del Pordoi, del Gavia e del 
Morlirolo. Per circa tre settimane ci 
siamo annoiati invocando Panlani e 
altri illustri assenti. Non e colpa del-
l'organizzazione se mancavano i 
pezzi da novanta, se oltre al roma-
gnolo di Cesenatico non liguravano 
nel plotone Indurain, Romingere Ja
labert, ma negare I'evidenza, soste-
nere die e slato un Giro esaltante, 
senvere che chi la pensa diversa-
mente e un povero di spirito, signifi-

ca essere gente di parte e parenti di 
una lampante falsita. Egregio diret-
tore della Gazzetta dello Sport, colle-
ga Candido Cannavo: milioni di ap-
passionati, come tu ben sai, hanno 
lungamente cnticato I'andamento 
della corsa, hanno espresso la loro 
delusione per un Giro trotterellanle, 
apatico, noioso sino a pochi chilo-
metri da Piazza del Cannone, il pun-
to in cui e calato il sipario e siccome 
ti considero persona capace e intelli
gent, allibisco davanti al tuo londo, 
ai suoi contenuti e al suo titolo «Epi-
logo spietato e solenne», tu soslieni e 
anch'io ero idealmente coi tilosi che 
si spellavano le mani sui tornanti 
clelle montagne di venerdi e di saba
to, ma perche ignorare che il Giro 
era partito il 18 maggio e soltanto il 7 
e l'8 giugno si e svegliato da un npro-
revole letargo? Perche non meltere 
in discussione un tracciato costmilo 
per un solo corridore (Pantani) e 
che via via si e rivelato zoppicante? 
Peiche non distribuire meglio le diffi-

colta altimetnche7 Perche spaventa-
re i comdori con un finale tremendo, 
tale da indurli alia prudenza? Peiche 
unacionodi62chilornetnallavigilia 
delle grandi vette? Non sarebbe stato 
piu ragionevole usare la stessa di-
stanza per allestire due prove contro 
il tempo? 

Avrei altro da aggiungere, ma non 
voglio infienre e nemmenp dimenti-
co che chi lavora pu6 sbagliare. Per6 
e necessano un esame di coscienza 
per correggersi, necessano per far 
tesoro degli errori commessi per mi-
gliorare, per dare a un ciclismo pie
no di difetti un buon indirizzo e un 
buon costume 

Anche i padroni del vapore devo-
no apnre gli occhi, devono entrare 
nell'ottica di una discipline che ri-
cluede piCi coerenza, piu larghezza 
di idee Appartarsi, pensare esclusi-
vamente ai tomaconti personali, 
puo pagare oggi ma non domani. II 
Giro d'italici e in pencolo, o quanto-
meno da uu paio d'anni e collocato 

in un periodo infelice. Bisogna bat
ters!, bisogna mettere in minoranza 
il presidente Veibruggen, che infl-
lando il campionato del mondo nel 
mese di ottobre costringe i campioni 
a trascurare gli appuntamenti di pri-
mavera. Ma non e lotta e non e vitto
ria se si alzano steccati, se non si e 
uniti, se il direltore del Giro maicia 
per suo conto. lnsomma, devono 
collimare gli interessi generali del 
rnovimento. 

Un ewiva per Enrico Zaina, grega-
rio di lusso che con la seconda mo-
neta ha dimostrato di avere pid gam-
be di molli capitani. Una riflessione 
sullo spagnolo Olano che ha smenti-
to chi lo present,™ come il secondo 
Indurain. Ci siamo illusi con Rebellin 
e dobbiamo applaudire Faustini, 
professionista da appena cinque 
mesi. II buon Gotti difendera i nostri 
colori nel prossimo Tour de France, 
ma il dopo Bugno e il dopo Chiap
pucci non e per noi una fonte di 
gioia. 

Bravi Zaina 
e Gotti 

Male Bugno 
DAL NOSTRO INVIATO 

TONKOV 9: bravo, ma spigoloso. 
Come corridore non si discute. 
Grande scalatore, ottimo disce-
sista e buon temporeggiatore. 
E anche quando accusa un ce-
dimento (Passo Pordoi) riesce 
a non andaie in tilt, Generoso 
al punto giusto (lascia il tra-
guardo dell'Aprica a Gotti), ha 
solo un difetto: parla come un 
motore scarburato nonostante 
viva ormai da 4 anni in Italia. 
«Io non capire, io non capi

re,..*. 
ZAINA 8: in fondo meriterebbe 
10. Dalla sua botte, infatti, ha 
tirato fuori tutto il vino che ave
va. Vince due tappe (Fiuggi e 
Pordoi), non crolla sul Mortiro-
lo, strappa un clamoroso se
condo posto in classifica gene-
rale. £ un corridore nuovo. 

COTT1 7,5: anche lo scalatore di 
San Pellegrino Terme esce 
•cambiaton da questo Giro d'l
talia. Emancipatosi da Berzin, 
e diventato un uomo libera. 
Splendido sul Mortirolo, deve 
crescere a cronometro. Va al 
Tour come capitano. 

CIPOUJM 7: a uno sprinter che 
vince quattro tappe bisogne-
rebbe dare un dieci. Per6, resta 
un pero. Supermario, quando 
ha intravisto i cucuzzoli delle 
Dolomiti, ha accusato subito 
un «forte dolore» al ginocchio. 
•Ragazzi, dew pensare al 
Tour», ha detto con mestizia 
Cipollini. Grande sprinter, e 
grandissimo chiacchierone. 
Con un miliardo all'anno, pe
ro, forse anche noi si andrebbe 
al mare. 

FAUSTINI 7: sette come il suo po
sto in classifica generate. La 
vera novita, se manterra le pro-
messe, e Stefano Faustini, ex 
manager ascappato dalla scri-
vania>. Ha classe, personalita e 
una 'gran voglia di emergere. 
Ha anche quel pizzico di «fol-
lia» che non guasta. Le sue 
massime, scritte coi geroglifici 
sul telaio, sono diventate un 

cult. 
REBEUIN 6,5: possiamo dirlo? 
£ bravo, ma non bravissimo. 
Ha classe, spunto in velocita, 
un buon ritmo anche nelle cro
nometro. Pero gli manca anco
ra «qualcosa». Dopo la maglia 
rosa, ci aspettavamo un'altra 
zampata. Invece, da buon sol-
datino, tiene la posizione e 
chiude sesto in classifica gene-

rale. 
GONTCHENKOV 6,5: se Tonkov 
avesse avuto la sua verve dia-
lettica, I'audience del Giro si 
sarebbe impennata. Gontchen
kov non sa solo parlare e rac-
contar barzellette: quando vuo
le, per esempio a Losanna, va 
via come una scheggia e non 
lo fermi pit). Da tener d'occhio 
(e da ascoltare). 

GUHM 6,5: nonostante la sfiga ne-
ra (piazzatissimo ma mai vin-
cente), conquista sia la maglia 
azzurra che quella ciclamino. 

OLANO 6,5: ora tutti gli danno la 
zappa addosso. Abraham Ola
no, comunque, ha fatto un 
grandissimo Giro. Ha perso sul 
Mortirolo, ma non essendo 
uno scalatore sarebbe stato 
sorprendente il contrario. «Non 
sono Indurain* nsponde a chi 
lo paragona al maestro. «Lui 
ha vinto cinque tour, io quasi 
nien!e». Parole saggie: promos-

so. 
MASSI 6,5: con una gamba piQ 
corta dell'altra (per il famoso 
incidente del 1988) vince una 
tappa a Prato e si mette spesso 
inevidenza Caparbio. 

UGRUMOV 5: niente podio per 3 
secondi. Perde la sua ultima 
grande occasione. Al tramon-

to. 
BERZIN 4: II vero sconfitto del 
Giro. Parte come favorito, «fre-
na» Gotti e poi precipita. 

CASAGRANDE 4: oltre un'ora di ri-
tardo, 3lesimo in classifica, Di-
sastro su tutta la linea, Senza 
Pantani e gli altri big, questo 
doveva essere 11 suo Giro. Deve 
rivedere le sue ambizioni. Non 
e adatto alle corse a tappe, 

BUGNO 4: vince una tappa (Ao
sta) e manda in delirio i suoi 
tifosi sul Pordoi. Dice delle co
se giuste (il ciclismo livellalo), 
pero se guardi la sua posizione 
in classifica lo trovi al 29esimo 
posto con un secolo di ritardo. 

0Da.Ce. 
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TOTOCALCIO 

CESENA-BRESCIA 2 
C. VERONA-AVELLINO 1 
COSENZA-BOLOGNA 2 

GENOA-F. ANORIA t 
LUCCHESE-FOGGIA 1 
PALERMO-ANCONA 1 

PERUGIA-H.VERONA 1 
PESCARA-SALERNITANA X 
PISTOIESE-VENEZIA 1 

REGGIANA-REGGINA 2 
S. TORRES-ALZANO V. X 
TRIESTINA-LIVORNO 2 
VITERBESE-GIULIANOVA 1 

non pervenuto 

Al «13» 
Ai-12. 

L. 103.222.000 
L. 648.000 

JMQflfiL 

!• IT i t as 14 M n at 
(U) Lucchese-Foggia 

(IT) Melfl-Casertana 

( I t ) Narnese-Monterot. 

(21) Perugia-Verona 

(24) Plstoiese-Venezla 

(M) Regglina-Reggina 

(27) Rlcclone-lperzola 

(11) Trleslina-Livorno 

5-1(6) 

4-1(5) 

0-4(4) 

3 * (5) 

2-3 (5) 

1*3 :<4) 

4-2(6) 

2-3 (5) 

Agli «8»: 
Al «7»: 
Al «6»: 

non pervenuto 
L. 2,475,255.000 
L. 6:536.700 
L, 185.000 

I veronesi travolgono gli irpini, evitando la retrocessione 

Nello "spareggfcf 
il Chievo spedisce 
YPwdlmo in CI 
m VERONA. Dopo il Verona, an
che il Chievo fa fesla. 12.300 abitan-
tl di questo quartiere di Verona si 
sono ritrovati tutti, dopo la partita, 
nel parco di Villa Pulie: grigliata, vi
no e pasta per tutti. La squadra di 
Malesani rimane in serie B dopo un 
campionato solferto e tirato sino al
ia fine. Anche contro i'Avellino, che 
con questa sconfitta retrocede in 
serieCl, iragazzi del Chievo hanno 
gettato in campo tutto il loro entu-
siasmo, la loro tenacia e testardag-
girie a voler rimanere nel cakio dei 
«grandi» pur essendo espressione 
di un quartiere di periferia. E dopo il 
bel gol di Giordano, il Chievo si e 
aggrappato coi denti e le unghie a 
questo risultato cost importante, fi-
no a quando ha senlito il fiato sul 
collo dei campani. Poi, quando ha 
visto invece che la reazione irpina 
alio svantaggio era debole e ap-
prossimativa, il Chievo ha spinto 
sull'acceleratore: ed e stata golea-
da. Senza correre sen rischi dun-
que anche se con la palpitante ap-
prensione di chi «sente» di essere vi-
clno al miracolo: I'ennesimo delta 
sua pur breve storiacalcistica. 

Venerdl sera, al «Bentegodi», po-
litici e cantanti si sono affrontati 
nella «partila del cuore». Per Male
sani e compagni, quella contro I'A
vellino era la «loro» partita del cuo-
re. In campo ne hanno messo tan-
to, si sonosalvati. Econ I'impresa 
dell'allegra brigata di Alberto Male-

Chievo V. Gianello 6, Moretto 6.5, D' An-
gelo 7, D' Anna 7, Guerra 6.5 
(18' st Franchi 6), Rinino 6.5 
(30' st Antonioli s.v.), Gentilinl 

7 (38' st Sinlgaglla s.v.), Melosi 6, Melis 7, Cossato 
6, Giordano 7. (20 Rossi, 26 Grabbi). 
Allenatore: Malesani 

velhno 
Visi 6.5, Nocera 6, Cozzi 6 (V 
st Bellotti 5), Fornaciari 6, To-
sto 5.5, De Juliis 5.5, Marche-
giani 5.5 (1' st Delia Morte 

5.5), Floretti 5.5 (13' st Campilongo 5.5), Coiletto 5.5, 
Luiso 6, Crjniti 5.5. (12 Giannitti, 29', De Palma). 
Allenatore: Pace 
ARBITRO: Pellegrino di Barcellona 6.5 (Picchio, 
Corsi). 
RETI: nel pt 46' Giordano; nel st 22' autorete Bellotti, 
35' Gentilini. 
RECUPERO:2'eV. 
NOTE: angoli: 5-3 per I' Avellino. Terreno in buone 
condizioni. Spettatori: 15.014 per un incasso dl L. 
71.696.950. Espulso Campilongo al 31' del st per (al
io su Moretto. Ammoniti: Mells, De Juliis e Bellotti 
per gioco scorretto; Fornaciari per proteste. 

sani, Verona chiude un'annata 
sportiva eccezionale. Salvo il Chie
vo, ii Verona sale in A, scudetto con 
la squadra di calcio femminile, e, 
passando ad altre discipline sporti
ve, Olimpiadi di Atlanta per "due 
suoi ragazzi: Alberto Di Donna nel 
tiro con la pistola, Paola Fantato nel 
tiroconl'arco. 

Se Chievo (e un po' tutta Vero
na) ride, al termine dei 90 minuti 
sono lacrime amare per I'Avellino. 

La squadra finisce in serieCl nono-
slanle i bei progetti della vigilia, dai 
quali non era esclusa una possibile 
promozione. Ed e emblematica a 
questo proposito la curva bianco-
verde dei 2mila tifosi irpjni. Per una 
retrocessione, non si bruciano le 
bandiere e gli striscioni, E se ci6 ac-
cade, come e accaduto, le ragioni 
sono da ricercarsi altrove. Da Avel
lino sono giunli a Verona in tanti, 
festosi, colorati, schiamazzanti, fi-

LulsoceiitnvantldeirAvelliiio 

duciosi. In campo perd e scesa una 
squadra che ha dimostrato subito 
di non essere in sintonia, a Itvello 
emotivo, con i suoi tifosi. Sin dalle 
prime battute, infatti, il Chievo fa 
pesare una marcata supremazia 
territoriale, contro la squadra irpina 
che appare inspiegabilmente sem-
pre sottotono, e che non riesce a ri-
spondera alia manovra veneta, an
che se questa e spesso portata in 
maniera poco efficace. L'Avellino 
sta a guardare, gioca di rimessa pur 
sapendo che I'unico risultato utile 
altro non e che la vittoria. L'Avellino 
guarda e rischia. Al 15' con Melis 
che, ben lanciato dentro 1'area da 
Cossato, a distanza rawicinata 

spreca malamente scagliando la 
pallasui piedi di Visi. O come al 26' 
quando e Melis a pescare bene in 
area piccola Cossato, ma ail'attac-
cante non riesce il facile aggancio. 
Quando perd il primo tempo sem-
bra chiudersi sullo 0-0, il Chievo pe-
sca il jolly. Al 47' Fornaciari mette al 
centra per la testa di Giordano che, 
in tuffo mette imparabilmente in re-
te. Se poco ha fatto nei primi 45', 
nella ripresa ci si aspetta un Avelli
no caricare a testa bassa, costi quel 
che costi. Ma Luiso, per 15 giomi in 
forza al Chievo prima di essere spe-
dito in prestito ali'Avellino dopo 
I'ennesima lite con Amalesani, per 
il 50% di propriety della societa ve-

D'Annibale 

ronese (l'altro 50% e del Torino), e 
troppo solo: e servito persino peg-
gio. Non e giomata insomma. In 
campionato perd di reti Luiso ne ha 
segnate 19: la serie C non passa di 
sicuro dalle sue parti. E nei primi 15 
minuti della ripresa gli irpini ri-
schiano di subire tre reti: al 46' 
(Gentilini, tiro di Bobo alto), al 50' 
(tiro dl Melis, a fior di palo) al 61' 
(tiro di Melis, Fornaciari, respinge 
sulla linea). Poi, al 68', I'autogol di 
Bellotti spezza definitivamente la 
gia scarsa buona volonta degli irpi
ni, e il Chievo va in carrozza se-
gnando il terzo gol, all'80', con 
Gentilini, gran destro al volo, impa-
rabile per Visi. 

ram 
1 1) Tome De Sousa x 

CORSA 2)Tasjs * 
2 

CORSA 
DRamlkalJet 
2JRIcasoli 

3 
CORSA 

1)Leonldas As 
2) Owander 

4 
CORSA 

1) Ocleppo Ami 
2)Polnluman 

5 
CORSA 

DPariat 1 
2) Paulownla Mn 2 

6 
CORSA 

1) Maraan 
2) Alba Rossa 
1)RlsorglvaNp(11)4 

CORSA + 2) Pools (2) 7 

al 20 -12» 
«i 448.11-
•15.143.10-

L. 1,973.927269 
L. 24674.000 
L. 1.101.000 
L. 95.000 

cesaM-fiMseiiia 

ACesena 
il Brescia 
trova i punti 
della salvezza 

• CESENA. Imbarazzante. I gemellaggi tra 
tifoserie sono leciti e persino auspicabili, Ce-
sena e Brescia hanno santificato il loro per-
correndo il prato del "Manuzzi" a bandiere 
mischiate. Prima che loscontro - ma la paro-
la e inadatta - iniziasse. Dopo perd (e qui 
siamo nel campo del censurabile) tutto e 
proseguito nello stesso clima. Coi romagno-
li a blandire gli awersari affinche si prendes-
sero i tre punti dovuti. Cosa puntualmente 
awenuta, preceduta da una farragine lom-
barda venuta dritta dritta dalla storia. Me-
glio: dalla cronaca recente di una squadra 
che Lucescu volevaguidare verso la Ae Reja 
ha infine distolto dalla C. A parte quest'ulti-
mo successo un po' mieloso, va comunque 
sottolineata la bella impresa di questo tecni-
co che e riuscito a ridare morale e stimoli a 
una squadra, il Brescia, che a meta campio
nato sembrava indirizzata senza particolari 
sussulti a una triste retrocessione. E Reja, 
adesso, ricevera i compliment! di tutti, e sa-
lutera senza rumore: non sembra esserci 

posto per lui nei piani della squadra lombar-
da. 

Siachiaro: meglio per tutti, questo risulta
to. Andria escluso. Per le suppellettili dello 
stadio, che gli ultra bresciani avevano mi-
nacciato di divellere - come da insistito coro 
- in caso di retrocessione. Per Hubner, che a 
vitello grosso macellato ha messo in bache-
ca il titolo di capocannoniere. Per Tardelli, 
che ha visto il pubblico un tempo amico di-
menticare (nel nome del comune sostegno 
al Brescia) gli sporadici "vaffa" delle ultime 
partite, II tecnico bianconero, comunque, 
pud sperare in tempi migliori per il campio
nato prossimo, quando siedera nuovamen-
te sulla panchina romagnola. £ stata una 
domenica particolare anche per Adriano Pi-
raccini, il 37enne higlander bianconero che 
da oggi e ufficialmente in pensione, festeg-
giato fn un clima da amichevole personaliz-
zata. tra tanti eroi fasulli, la pelata di "pirac-
cia" brillla di luce propria. Impreziosita da 
374 partite tra poca A - anche all'lnter - e 

moltaB. 
Tardelli, incollato alia propria panchina 

per 90' (piu recupero), nel primo tempo ha 
potuto ammirare una punizione dacineteca 
di Hubner dispersa tra i tanti e scomposti at-
tacchi bresciani. Nient'altro da segnalare sul 
fronte del gioco romagnolo. La partita l'ha 
fatta il Brescia e non poteva essere altrimen-
ti. Ancorato per una frazione sulla fascia si
nistra, alia decorosa intesa tra Volpi e Giun-
ta e alia cortese complicity di Teodorani e 
Farabegoli. Da quella corsia sono venute 
azioni, azioncine, azionacce. Traversoni a 
non finire per il macchinoso Volpi (una bel
la botta dal limite, al 12') e il piu vivace 
Campolonghi. Sua una conclusione rawici
nata al 16, un gol in fuorigioco al 20', due tin 
pericolosi al 38' durante un mischione infi-
nito nell'area bianconera. Gioco in affanno, 
quello del Brescia nel primo tempo, del re-
sto limperativo era vincere e non si poteva 
chiedere nemmeno troppa lucidita. 

Nella ripresa, subito un amo in area di Ne-

ri per Cesari - bravo 1'arbitro a non abbocca-
re - su contatto con Piangerelli. Poi, al 52', la 
rete di Emanuele Filippini su comodo tra-
versone da destra di Campolonghi e, dopo 
una botta in corsa di Hubner su Di Samo (al 
61') il raddoppio di Neri - che presto do-
vrebbe passare al Cesena - su svarione a 
centrocampo dei romagnoli. Dopo 180 se-
condi, dai e dai, il gol di Hubner e la virtuale 
fine della partita. E della permanenze in 
bianconero di Micillo (va a Bergamo), Teo
dorani (verso Venezia), Bizzarri (Padova) 
e Piangerelli (Verona). Ma Cesena e come 
I'arabafenice. 

Sipario, non senza un sentito saluto della 
curva bresciana nei confront! del presidente 
Corioni: per lui, visto il colpo di reni, "soltan-
to" linvito a tomarsene a Bologna. Dove -
per inciso - dopo che se n e andato hanno 
ricominciato a volare. Insomma: vino e ta-
rallucci. Anzi, ciambella dolce. Come lo 
speaker aveva annunciato dagli altoparlanti 
nel pre-partita. Quel preveggente. 

QflyffePLAY.QUr 

CESENA-BRESCIA 1;2 
CHIEVO-AVELLINO M 
COSENZA-BOLOGNA 0-3 
GENOA-F.ANDRIA 2-0 
LUCCHESE-FOGGIA .ffel 
PALERMO-ANCONA M 
PERUGIA-VERONA 3:2 
PESCARA-SALERNITANA 1-1 
PISTOIESE-VENEZIA ?;3 
REGGIANA-REGGINA 1-3 

Bologna, Verona, Perugia 
e Regglana sono prornos-
se in serie A 

F. Andria, Avellino, Anco-
na e Pistoiese retrocesse 
In serie C 

SOUADRE 

BOLOONA 
VKRONA 
PIRUOIA 
RHOOIANA 
SAURNITANA 
LUCCHISI 
PALBRMO 
OBNOA 
PBSCARA 
CBSBNA 
COSBNZA 
VBNBZIA 
POOOIA 
CHIBVO V. 
RROOINA 
BRISCIA 
P. ANDRIA 
AVBLLINO 
ANCONA 
PISTOIRSE 

Punti 

65 
63 
61 
61 
58 
54 
52 
52 
50 
49 
48 
48 
48 
47 
47 
46 
45 
43 
42 
32 

PARTITE 

Giocate 

38 
3B 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

Vlnle 

16 
17 
16 
16 
15 
13 
12 
14 
13 
13 
11 
11 
13 
9 

11 
12 
10 
11 
11 
7 

Pari 

17 
12 
13 
13 
13 
15 
16 
10 
11 
10 
15 
15 
9 

20 
14 
10 
15 
10 
9 

11 

Perse 

5 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
14 
14 
15 
12 
12 
16 
9 

13 
16 
13 
17 
18 
20 

RETI 

Falle 

42 
50 
52 
42 
46 
45 
36 
56 
47 
50 
47 
34 
31 
37 
38 
48 
42 
39 
42 
35 

Subite 

23 
33 
42 
32 
32 
43 
35 
52 
50 
49 
51 
39 
50 
30 
48 
49 
45 
54 
51 
53 

Media 
Inglese 

- 8 

-10 
-12 
-13 
-12 
-16 
-17 
-19 
-20 
-21 
-20 
-20 
-22 
-19 
-21 
-23 
-22 
-25 
-26 
-32 

Hubner capocannoniere della 
serie «B» con 22 reti C/l 

O I R O N E A 
Como-Spal 0-0 (giocata 
ieri) - Monza-Empoli 0-1. 
Domenica prossima le 
gare di ritorno. PLAY OUT 
(per la retrocessione in 
serie C/2 dove e gia sceso 
il Leffe. Massese-Bre-
scello 2-1; Pro Sesto-Spe-
zia2-2. 

Q I R O N E B 
PLAY OFF (per la promo
zione in serie B dove e gia 
stato promosso il Lecce). 
Gualdo-Castel di Sangro 
1-0; Ascoli-Nocerina 1-0. 
PLAY OUT (per la retro
cessione in serie C/2 do
ve e gia retrocesso il 
Chieti). Turris-Trapani 
(rinviata per reclamo del 
Casarano alia Caf); Nola-
Juvestabia 2-0. 

C/2 
O I R O N E A 

PLAY OFF (gia prpmosso II 
Novara). Pro Patria-Lumez-
zane 0-0; Torres-Alzano 1-1. 
PLAY OUT (gia retrocesso il 
Palazzolo). Ospitaletto-Pavia 
1-1; Legnano-Cremapergo 0-
0. 

OIRONEB 
PLAY OFF (gia promosso il 
Treviso). Triestina-Livorno 2-
3; Fermana-Ternana 2-0. 
PLAY OUT (gia retrocessa la 
Centese); Cecina-Tolentino 
1-1; Imola-Ponsacco 1-2. 

OIRONEC 
PLAY OFF (gia promosso I'A-
vezzano). Albanova-Frosino-
ne 3-1; Viterbese-Glullanova 
2-1. 
PLAY OUT (gia retrocesso il 
Tranl). Marsala-Astrea (rin
viata per reclamo Astrea alia 
Caf); Fasano-Blsceglle 0-0. 

I 



RlSULTATI DIB 
CESENA-BRESCIA 1-2 
CESENA: Micillo, Scugugia, Ponzo, Favi (9' st Piraccini, 44' Affati-
gato), Farabegoli (38' St Albonetti), Medri, Teodorani, Piangerelli, 
Bizzarri, Dolcetti, Hubner. (27 Sardinl, 29 Alteri). 
BRESCIA: Di Sarno, Adani, Francini, Baronio (T st Mezzanotti), 
Luzardi, E.Filippini, Neri, Volpi, Campolonghi (12' st Bonometti), 
A.FilippIni, Giunta (30' st Lerda). (35 Riccetelli, 2 Costi). 
ARBITRO; Cesari di Genova. 
RETI: nel st 6' E.Filippini, 23' Neri, 25' Hubner. 
NOTE: Reoupero: 4' e 3', Angoli: 6-1 per il Brescia. Giornata mol-
to calda, terreno in ottime condizioni, spettatori: 4.000 circa; am-
monltl: Ponzo ed E.Filippini per gioco scorretto, Medri per prote
sts. 

COSENZA-BOLOQNA 0-3 
COSENZA: Zunio (34' st Spingola), Signorelli, Perrotta, De Pac-
la, Crlstante, Paschetta, La Canna, Riccio, Marulla (1' st Gioac-
chini), Alessio, Lucarelli (22' st Marra). (8 Monza, 20 Di Lauro). 
BOLOGNA: Antonioli, Tarozzi, Paramatti, Torrisi (10' st Pergoliz-
zi), Bosl, Savi, Nervo, Olivares, Doni (25' st De Simone), Brescia-
ni (V st Galllcchio), Valtolina. (12 Marchioro, 20 Cornacchini). 
ARBITRO: Rossi di Ciamplno. 
RETI: nel pt 26' Savi, 36' Doni; nel st 6' Nervo. 
NOTE: Angoli: 9-3 per il Cosenza. Terreno in discrete condizioni. 
Spettatori: 2000. Ammoniti: De Paoia per gioco falloso, Marra per 
oomportamento non regolamentare, Alessio per proteste. 

QINOA-F.ANDRIA 2-0 
GENOA: Pastine, Magoni, Francesconi, Cavallo, Torrente, Galan-
te, Ruotolo, Bortolazzi (31* St Balducci), Nappi, Onorati (1'St Spi-
nelll), Van't Schip (4' St Nicola). (1 Spagnulo, 25 Pagliarini). 
F.ANDRIA: Marcon, Scarponl, Mazzoli, Pierini, Lamacchi, Gian-
paolo, Pellizzaro (23' St Morello), Passoni (40' Pt Alfieri), Beghet-
to (20' St Massara), Masolini, Gasparini. (27 Menghini, 5 Tolime-
no). 
ARBITRO: Borriello di Mantova 
RETI: Nel st 39' Splnelli, 48' Ruotolo. 
NOTE: Angoli: 5-4 per I' Andrla. Recupero: 2' e 4'. Giornata molto 
calda e soleggiata. Terreno In perfette condizioni; spettatori 7 mi-
la. Al 42' st, esplusl Alfieri e Cavallo per reclproche scorrettezze. 
Al 45' st, espulso Giampaolo per gioco scorretto; al 46' espulso 
Gasparini per gioco scorretto. 

LUCCHI1E-FOOGIA 5-1 
LUCCHESE: Galll (1* st Scalabrelli), Cardone, Bettarlni, Manzo, 
Baronchelll, Brambati, Russo, Giusti, Tarantino, Cozza (16' st 
Flaldlni), Rastelli (7' st Pistella). (26 DI Stefano, 7 Mignianl). 
FOGGIA; Brunner, Parisi, Grandini, Sano', Oshadogan, Bianco, 
Zanchetta (1' st Baglierl), pe Vincenzo (43' pt Melillo), Mandelli, 
DI Corcla, Marazzina (7' st Nlcoll). (12 Botticella, 30 De Leonar-
dis). 
ARBITRO; Lana di Torino. 
RETI: nel pt, 6' Marazzina, 11' Cardone, 16' Manzo, 46' Cozza; 
nel st, 3' e 6' Rastelli. 
NOTE: Recupero 3' e 3'. Giornata di sole, terreno in buone condi
zioni, Ammoniti Oshadogan, Manzo, Melillo e Fialdini per gioco 
falloso Spettatori tremila, 

PALERMO-ANCONA 2-0 
PALERMO; Slclgnano, Galeoto, Ferrara, Ciardiello, Caterino (23' 
st Pisclotta), Barraoo, lachini (29' st Lo Nero), Tedesco, Compa-
gno, Vasarl, Scarafonl (29' st Di Somma). (32 Cavalieri, 15 Lucen-
tl), 
ANCONA: Vinti, Franchini, Alfieri, lacobelli, Pellegrini, Ricci, Fini 
(1' st Lemme), Modlca, Cavezzl, Artlstico, Lucidi (28 Rossi, 29 Pa-
Cl, 13 Rugglero, 30Tittare!!i), 
ARBITRO: Messina di Bergamo. 
RETI: nel pt 12' Vasarl, nel st 33' Barraco. Recupero: 2,0'. 
NOTE: Angoli: 5 a 3 per il Palermo. Giornata di sole, temperatura 
elevata. Spettatori 4 mila circa. Espulsi: 5' st Artlstico e 35' st Lu
cidi per gioco falloso. Ammoniti: Ricci per (alio di man! volonta-
rio; Ciardiello, Tedesco e Compagno per gioco falloso. 

PESCARA-SALERNITANA 1-1 
PESCARA; De Sanctis, Palladini, Farris, Di Toro (5' st Colonnel-
lo), Vorla (32' st Ortoli), Zanutta, Baldi, Gelsi, Margiotta (13' st Di 
Qiannatale), Giampaolo, Sullo. (22 Cipriettl, 19 Parlato). 
SALERNITANA: Chimenti, Grimaudo (41' st Canditi), Facci, Bre
da, Grassadonla, Cudini, Rachini, Tudisco, Pisano, Amore, Lo-
garso (25' st Pirrl). (12 Franzone, 6 Gattuso, 24 Ferrante). 
ARBITRO: Pairetto di Nichelino 
RETI: nel pt 9' Pisano; nel st 35' Giampaolo 
NOTE: angoli: 5-2 per il Pescara. Recupero: 3' e 4'. Cielo sereno, 
temperatura alta, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 8.000 di 
cul 4,000 circa provenlentl da Salerno. Espulsi nel secondo tem
po al 13' Colonnello e al 41' Pisano, entrambi per gioco falloso. 
Ammoniti: Sullo, Baldi, Pisano e Tudisco per gioco falloso. 

PISTOIESE-VENEZIA 2-3 
PISTOIESE: Pergolizzl, Terrera (12' st Barbini), Bellini, Sclosa, 
Biondl, Nardi, Zanuttig (1' st Nardmi), Catelli, Campolo, Biagioni, 
Montrone (1' st Lorenzo). (1 Bizzarri, 26 F. Rossi). 
VENEZIA: Roma, Fillppini, Danza, Pavan, Ballarin, Polesei, Fio-
rin, Fogli, Scienza, Pellegrini, Bortoluzzi. (31 Benatelli, 21 Mala-
go', 24 Lorieri, 29 Pratico', 35 Nicaredda). 
ABRITRO: Farina dl Novi Ligure. 
RETI: nel pt 1' Polesei, 5' Bellini, P' Bortoluzzi, 35' Pellegrini; nel 
st 15' Biagioni (rlgore). 
NOTE: Giornata calda. Spettatori: 2.040 per un incasso di 37 mi-
lloni e 939 mila lire. Ammoniti: Barbini e Campolo per gioco fallo
so, Danza per oomportamento non regolamentare. 

REQOIANA-REOOINA 1-3 
REGGIANA: Ballotta, Orfei, Cevoli, Zilianl, Cairn (30' st La Spa-
da), Schenardl, Mazzola, Sgarbossa (9' st Tonetto), Strada, Pie-
tranera, Rlzzolo (9' stTaribello). (1 Gandlni, 28 De Napoli). 
REGGINA: Scarpi, Vlncioni, S.Veronese, Marin, Di Sauro, Tosca-
no (34' st Torbidonl), Carrara, Poll, Visentin (40' st Perrotta), Pa-
slno, Agliettl (44' st M.Veronese). (1 Merlo, 13 Carli). 
ARBITRO: Bazzoli di Merano. 
RETI: nel pt7' Toscano, 19' Aglietti, 27' Schenardi, 36' Agliettl. 
NOTE: Recupero: 3' e 3'. Angoli: 10-0 per la Regglana. Giornata 
calda e afosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 15.000. Am
moniti Vincloni, Di Sauro, Mazzola e Strada per gioco scorretto 
In tribuna II Presldente del Conslgllo, Romano Prodi. La partita e' 
stata sospesa per due minuti al 46' st per un' Invasione di campo 
festosa del tifosl della Regglana, matematlcamente promossa in 
serle A domenlca scorsa, e pol e' rlpresa. 

Braglia, Rocco (42' st Atzori), 
Beghetto, Goretti (36' pt Rus
so), Dicara, Lombardo, Paga-
no (18' st Cottini), Allegri, Ne

gri, Suppa, Briaschi (12 Fabbri, 31 Gattuso). 
Allenatore: Galeone 

Verona Casazza, Caverzan, Valoti, 
Fattori, Tommasi, De Angelis, 
Manetti, Ficcadenti (33' st Sal-
vagno), De Vitls, Barone, Zani-

ni (26' st Cammarata). (12 Guardalben, 20 Amoretti, 
27 Di Vaio)'. 
Allenatore: Perotti 
ARBITRO: Nicchi dl Arezzo. 
RETI: nel pt 31' Manetti, 42' Negri, 44' Beghetto; nel 
st 35' Tommasi, 40' Negri. 
RECUPERO: 2' e 3'. 
NOTE: angoli: 4-3 per il Verona. Giornata calda, ter
reno in buone condizioni. Spettatori 25 mila circa. 
Espulso al 43' st Lombardo per proteste. Ammoniti: 
De Vitis per gioco falloso, Briaschi e Zanini per pro
teste, Suppa e Negri per gioco non regolamentare. 

Dal record dl Castagner alia C2 
Gil umbrl promossl dopo 15 annl 

. U storb del Perugia in serie Ae senz'attrofcgita al bdKsslmo 
campionato 1978-79, quando la squadra umbra - allenab da 
Casbgner-non perse nemmenounincontrocsipbzzoalle 
spade del Milan. Sembraw II prdudio alta nascita di una grande 
squadra, vistocheafinesbojoneartivbancnePaolo Rossi, die 
il Perugia riusci a sbappaie alia inventus. Invece arrivo I'era del 
calcki-sconiiiwsse,tapeiuliziazk)nedl5puntlnelcainpioiuto 
1980-81, c ta retrocessione. Da aHora si e aperto un periodo 
bulo,conHPenigUaddrrttturalnC2(aiHmauuretrocessione 
perlUecttosport̂ LaproinozkMeinserieBeraantvatauiu 
prima voHanellasuiglone 1992-93, ma ancoia per un Medio 
sporttvoUCafUannuU6,riportandogliiiiribriina.UserieBe 
stab cosi laggiuma nel 1993-94, e ieri e antata la promozione 
in serie A. Perugia in testa per la promozione inA S.Medici/Ansa 

Perugia: ritorno in serie A 
Festa con 3 gol al Verona 
II Perugia parte senza forze, subisce il Verona, 
poi si ricorda di dover vineere. E alia fine ottie-
ne i tre punti che le garantiscono il ritorno in se
rie A. Caroselli d'auto in citta e secchiate d'ac-
qua addosso ai giornalisti. 

DAL NOSTRO INVIATO 

• PERUGIA. II Perugia ritoma do
po 15 anni in serie A, al termine di 
una stagione lunga e dalle alterne 
fortune. La gara finale con il Verona 
sintetizza in 90 minuti tutto il cam-
pionalo degli uinbri sempre a meta 
tra cakio-spettacolo e debacle fisi-
ca e conferma soprattutto che sen
za la fortuna nel calcio non si otten-
gonorisultati. 

Cera alia vigilia timore di una 
partita «addomesticata»: da una 
parte un Verona gia promosso da 
15 giorni in A, dall'altra un Perugia 
che aveva bisogno dei 3 punti per la 
promozione. Ma la prima impres-
sione e che la squadra troppo «di-
sposta» a lasciare giocare l'awersa-
rio non sia quella gialloblu bensi 
quella di casa. I rossi sono fermi, 
imballati, gia stanchi dopo solo po-
chi minuti. II Verona non si capaci-
ta dell'arrendevolezza di un awer-
sario che invece si aspetta grintoso, 

manovra con la consueta proprieta 
di palleggio e si dispone a coman-
dare il gioco.Solo due sprazzi del 
Perugia nella prima mezz'ora, una 
punizione di Allegri e un colpo di 
testa di Negri fuori di poco. Al 32' 
primo «strappo» alia regola del Ve
rona: Manetti da piu di 30 metri la-
scia partire un sinistra potente che 
supera Braglia all'incrocio dei pali. 
Stupore e incredulita sugli spalti e 
in campo, panchina e giocatori del 
Veona compresi. Solo lo spazio ri-
servato ai tifosi del Verona (circa 
500) si riempie di gioia. II Verona 
ha i'opportunita per chiudere la 
partita tre minuti piO tardi ma De Vi
tis opta per un pallonetto, che fini-
sce docile tra le braccia del portie
re. Ai 40' il segnale della riscossa: 
Russo, entrato da pochi minuti al 
posto di Goretti, sfiora il gol. La dife-
sa del Verona, impenetrabile per 
40 minuti, si concede una pausa fa-

tale. II Perugia non puo foizare il rit-
mo, non ne ha la iorza. Pero dispo
ne di giocalori capaci di capitaliz-
zare anche solo un'occasione. Su 
una palla vagante gestita da Allegri 
per Briaschi, Negri - curiosamente 
solo in piena area - pareggia al 42' 
II tempo di mettere la palla al cen
tra che il Perugia segna di nuovo. 
Stavolta e Beghetto a battere Casaz
za dopo un uno-due con Negri. So
lo a questo punto i tifosi comincia-
no a credere di poter superare la 
Salemitana (che vince sul campo 
del Pescara) Nel secondo tempo 
al Perugia basterebbe bloccare le 
iniziative del Verona per adormen-
tare la partita ma gli umbri non 
hanno benzina sufficente neanche 
per fare «melina». II Verona e piu 
squadra e senza strafare mantiene 
il pallino del gioco con una supre-
mazia evidente soprattutto sulla fa
scia sinistra d'attacco. Fossimo in 
Chanpions League il servizio stati-
stico ci riveierebbe un possesso di 
palla per i gialloblu molto vicino 
all'80%. La difesa dei padroni di ca
sa e puramente passiva: De Vitis al 
49', Ficcadenti al 54' e ancora il 
centravanti al 60' sfiorano il pareg-
gio. Un'azione Barone-Zanini-Fic-
cadenti, tutta giocata in velocita, sa-
rebbe da applausi se gli spettatori 
del Curi non fossero piu impegnati 
a guardare I'orologio che il terreno 
di gioco. Quando ecco che a foiza 
di gironzolare nei pressi dell'area 

perugina, alia fine il pallone decide 
di entrare. Accade all'82' del se
condo tempo, sul comer calciato 
da Barone il pallone cofpito dalla 
schiena di Cammarata, finisce sulla 
testa di Tommasi. Pareggio. I gioca
tori del Verona esultano con piu 
convinzione nspetto al gol del van-
taggio mentre lo stadio ammutoli-
sce. Da Pescara pero arriva la noti-
zia del pareggio degli abruzzesi sul
la Salemitana. C'e poco da stare al
legri - comunque - perche il Perugia 
sembra scomparso, in campo c'e 
solo il Verona. Ali'88' epilogo inat-
teso di un campionato incredibi-
le.Beghetto sulla fascia sinistra cal-
cia in area un pallone senza sapere 
a chi destinarlo, Negri e proprio 11 
davanti alia porta del Verona, di-
menticato da tutti, difensori e com-
pagni compresi. Ebbene solo il pal
lone si ricorda di lui e va a morirgli 
proprio sulla testa, gol del 3-2. 

Fine e dopo partita secondo co-
pione: invasione di campo dei tifosi 
entrati in campo 5 minuti prima del 
fischio finale, Galeone portato in 
trionfo, caroselli d'auto per le stra-
de della periferia e del centra, gioia 
incontenibile negli spogliatoi dei 
giocatori del Perugia. Non basta 
perche i ragazzi eccedono nelle 
manifestazioni d'entusiasmo e, fat-
ta irruzione in sala stampa, rove-
sciano secchi d'acqua addosso a 
tutti, giornalisti, fotografi e camera
men. 

Le ultime speranze dei campani si infrangono in riva all'Adriatico 

A Pescara la delusione di Salerno 
Ultra granata scatenati a fine partita 

NOSTHO SERVIZIO 

• i PESCARA 1 sogni della Salemi
tana di agguantare il Perugia per 
sperare nella serie A sono svaniti 
con 1*1-1 con il Pescara all'Adriati
co. E la delusione per la mancata 
promozione nella massima serie si 
e trasformata in rabbia, con gli ultra 
campani che per ore hanno tenute 
impegnale le forze dell'ordine. Tut-
to e sfumato alle ultime battute del 
campionato: all'80' del secondo 
tempo il Pescara, in svantaggio da 
70 minuti e che da 22 minuti gioca-
va in 10 uomini, ha nequilibrato le 
sorti della partita con Giampaolo 
ottenendo il giusto premlo per una 
gara affrontata dall'inizio con de-
terminazione, nonostanle la rete 
subita al 9' del primo tempo da par
te di Pisano che ha ripreso una re-

spinta del portiere De Sanctis sul 
colpo ditestadiRachini. 

Undid minuti piu tardi era stato 
ancora il centravanti campano a 
(allire il raddoppio e I'occasione 
per chiudere definitivamente I'in-
contro. Da quel momenta il Pesca
ra ha preso le redini della gara e al 
40' Chimenti si e salvato con una 
parata a terra in due tempi. Al 42' e 
slato Baldi, solo davanti alia porta, 
a fallire I'appoggio in rete e un mi-
nulo dopo e toccato a Logarzo sal-
vare la squadra di Colomba. Si e 
proseguitocosi fino alia fine del pri
mo tempo Nella ripresa, al 65' Di 
Giannatale ha colpito un palo su 
passaggio di Sullo e al 66', di testa 
sulla respinta del portiere, ha an
che siglato una rete che I'arbitro 

non ha pero convalidato, nono-
stante le proteste di tutti i biancaz-
zurri.ll gol del pareggio e' comun
que arrivato, come detto, all'80', 
con Giampaolo che ha infilato Ra
chini in uscita 

II gol pescarese ha dato il via agli 
incidenti causati dagli ultra salerni-
tani, che hanno provato in piu oc
casion! a invadere li campo a parti
ta m corso, e al fischio finale dell'ar-
bitro sono riusciti a saltare ogni tipo 
di sbarramento Si e assistilo cosl a 
uno spettacolo allucinante, con I 
poliziotti impegnati a conlenere 
(con abbondante e alle volte ec-
cessivo uso di larrimogeni e man-
ganelli) i tifosi campani; mentre 
questi ultimi si lanciavano in veri e 
propri corpo a corpo con gli ultra 
pescaresi. Le forze dell'ordine han
no impiegato alcune oie per ripor-

tare la situazione in uno stato dical-
ma accettabile, giacche i raid di 
una parte dei cinquemila salemita-
ni giunti in riva all'Adriatico sono 
proseguiti anche all'eslerno dello 
stadio pescarese 

Si e chiuso cosi, nella maniera 
peggiore, un campionato lungo il 
quale I tilosi hanno costantemente 
sperato nella promozione, nono-
stante il titubante awio della squa
dra di Colomba. Un cammino, 
quello della Salemitana, sul quale 
si erano addensale gia da alcune 
settimane nubi inquietanti, con 
I'aggressione ai danni del difensore 
Grassadonia, reo di averprovocatu 
un'autorete (peraltro ininfluente). 
Insomnia, un ambiente troppo dif
ficile per potersi giocare in serenila 
tutte le carte disponibili per ottene-
re la promozione. 

Calciomereato 
La Fiorentina 
cerca Andersson 
A caccia di Kennet Andersson. La 
Fiorentina vuole 1'attaccante scve-
dese per affiancarlo a Batistuta. E 
oggi strmgera i tempi per ingag-
giarlo Operazione non facile: il 
Ban chiede 7 miliardi. Checchi Go-
ri, invece, ne offre 3 con il prestrto 
di Flachi e la cessione di Malusci. II 
Bologna, invece, msegue il roma-
nista Delvecchio e sta per accapar-
rarsi pure il cartellino dello «zan> 
Vieichowod. A lui Gazzoni ha of-
ferto un contratto annuale di 500 
milioni netti. La Roma, dal canto 
suo, insegue Karembeu (1'opera-
zione costa 10-11 miliardi di lire). I 
dirigenti capitolini, pera, continua-
no a muoversi sul mercato: da Ve
rona potrebbe arrivare Tommasi e 
per Giannini alia Sampdoria e pra-
ticamente tutto fatto. Pillole: Luiso 
potrebbe andare dal Toro all'Ata-
lanta in cambio di Tovalieri, Stoi-
chkov firmare con il Barcellona e 
Dely Valdes ritomare in Sardegna. 

Motocross 
Lo spagnolo Qarcia 
vince a Castiglione 
Lo spagnolo Javier Garcia ha vinto 
ieri a Castiglion del Lago (peru-
gia) la quinta prova del campiona
to europeo di motocross classe 
250 procedendo nella prima man-
che Marco Animento (Honda) e 
nella seconda Alessandro Zanni 
(Honda). Alia vigilia deU'ultima 
prova garcia ha consolidaqto la 
sua prima posizione in campiona-
tocon 144 punti. 

Canottaggio 
Crispi e Audisio 
alteOHmpiadi 
Nella regata di qualificazione olim-
pica disputata a Lucerna il doppio 
pesi leggeri formato da Michelan
gelo Crispi e Marco Audisio ha ol-
tenuto a pieni voti il lasciapassare 
per i prossimi Giochi. Gli azzurri, 
infatti, hanno dominato anche nel
la finale di ieri procedendo Nuova 
Zelanda e. Gran Bretagna. Niente 
Atlanta,per Marianna Barelli.̂  

Football amerieano 
Roma e Lognano 
in semif inale 
Questi i risultati dei quarti di finale 
dei play off di football amerieano: 
Gladiatori Roma-lnfoservice Tori
no 35-28; Primacar Legnano-Dol-
phins Ancona 54-12. Gli accoppia-
menti delle semifinali. Centrax Ber-
gamo-Gladiatori Roma e Gibidi 
San Lazzaro-Primacar. 

Baseball 
Nettuno 
sempre in vetta 
Questi i risultati degli incontri della 
27°a giornata del campionato, ulti
ma di andata: Caserta-Gb Modena 
6-2; Lemet Uvomo-Danesi Nettuno 
5-9; Delirium Verona-Ivas Rimini 2-
6; Fontemura Grosseto-Italeri Bolo
gna 3-4, Juventus Torino-Caripar-
ma 11-3. Guida la classifica la Da-
nesi di Nettuno. 

Tennis 
Un libra sui segreti 
di Steffi Graf 
11 padre di Steffi Graf avrebbe pa-
gato un ragazzo affinche, fingendo 
di essere il suo fidanzato della fi-
glia, impedisse alle malelingue di 
dire che la tennista era lesbica. 
Questa e solo una delle tante rive-
lazioni sulla tennista tedesca con-
tenute in un libra di prossima pub-
blicazione. 

Automobilismo 
Nel «Turismo» 
vince Stuck 
II tedesco Joachim Stuck, su Opel, 
si e imposto nelle due gate del 
quarto appuntamento dell'ltc di-
sputato in Finlandia, sul circuito di 
Helsinki. I due piloti dell'Alfa, Nan-
nini e Bartels sono arrivati quarti. 

Pallanuoto 
In Russia 
Italia seconda 
Riscatto del Settebello nell'ultima 
giornata del Quadrangolare di Mo-
sca di pallanuoto Dopo la slriglia-
ta del ct Rudic, in seguito alia scon-
fitta con la Russia, I'ltalia si e rifatta 
battendo la Geimania 11 a 4. Ha 
vinto il Quadrangolare la Russia 
che ieri ha battuto I'Ungheria. Se-
condi gli azzurri 



L'INTERVISTA. Vitaly Smimov, presidente del Cio russo, fa il punto 

«Alle Olimpiadi 
con una squadra 
tutta da medaglie» 
Un esercito di atleti, 550, a caccia di medaglie 
d'oro. Vitaly Smimov, uno dei membri piu in-
fluenti del Cio e presidente del comitato olim-
pico russo, non nasconde il suo ottimismo per 
le Olimpiadi di Atlanta. 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO VBHTIMIOLI * 
I MOSCA. Delia pereslroika e dei mande dei cronisti. Ma poi accetta 

suoi benefici effetti, il lettore e, cer-
tamenle infbrmato a sazieta, ne si 
aspetta tezioni di storia in un artico-
lo, che ha un sapore soprattutto 
sportivo. 

Noi vorremmo soltanlo raccon-
targll che atterrando in una Mosca 
orrnai democratica, in attesa di un 
coltoquio con il presidente del Co
mitato oiimpicQ russo, pud capita-
re di were situazioni «singolari», 

L'occasione per incontrare Vita
ly Smimov, uno dei pift influenti 
membri del Cio, e data da una pre-
miaztone pubblica nel centraltssi-
mo (e costosissimo) Hotel Metro-
pole. Lul ed altri potenti si presenta-
no con abbondante ritardo causa 
un intasamento del traffico non 
propriamente dovuto a circostanze 
normali. «Hanno fatto saltare in aria 
un pezzo grosso del Comune!», cl 
dice allarmato il corrispondente 
della France Press. Roba grossa, 
pensiamo noi, senonche la notizia 
sembra interessare tutti fuorche i 
posscssori di passaporto locale. Ed 
in etlettl un simpatico moscovita 
prowede subito ad illustrarci in ru-
dlmentale italiano la particolare fi-
losofia con cui da queste parti si af-
fronta II dilagare della mafia: «Salta-
to aria qualcuno? - commenta sorri-
dente • Ma no problema! Un giorno 
salta aria negozio, un giomo ban-
chiere, un giomo vice sindaco. Mo
sca essere cost.» 

Bomba o non bomba, alia fine 
Smimov compare nella sala. Ola in 
cospicuo ritardo, e con la successi
ve cerimonia che dura piu del pre-
vlsto, II primo dirigente delta sport 
russo vorrebbe sottrarsi alle do-

dialogo, forse ricordandosi che 
da fervente sostenitore di Eltsin non 
e il caso di essere sgarbati ad una 
settimana dalle elezioni presiden-
ziali. 

Presidente Smimov, qui e la sl-
tuazkmc dcHo sport russo ad un 
• K K e mezzo dai Giodii oHmptcl? 

Ormai siamo entrati nella fase di vi-
gilia vera e propria. Abbiamo appe-
na avuto un incontro con il primo 
ministro Cernomyrdin per definire i 
premi da corrispondere a chi con-
quistera una medaglia, 50.000 dol
lar! al primo, 20.000 al secondo e 
10.000 al terzo. Lunedl invece (og-
gi ndr) e previsto 1'incontro con i 
presidenti federal! per definire le 
squadre olimpiche in ogni disci-
plina sportiva. 

Di quaint person* sari composta 
laddegazkHwrussa per Atlanta? 

Ottocento persone, fra cui quasi 
550atleti. 

Una spcdUone assai Impegnatl-
va, specie per un Paese con, nwltl 
probienil 'flnanziari. Come avete 
trovato le rlsone economlche ne-
cessarie a progranNnare I'appun-
tamento olimpico? 

Beh, fortunatamente possiamo 
contare su diverse entrate. C'e la 
Reebok che e il nostra sponsor 
principale, poi arrivano altri soldi 
dagli sponsor minori, dal Comitato 
olimpico intemazionale e da quel
le russo. Infine, parte della spedi-
zione verra finanziata con i proven-
ti di una lotteria nazionale. 

Parliamo di medaglie. Quail sono 
lesueprevbiOM? 

Credo che la squadra russa sara 
una delle migliori mai schierate alle 

La Palostina 
ad Atlanta 
con tre stlotl 
Tie atleti rappreseMtraniwal 
prossknl Giodii otlmptddl Atlanta 
la Palesttna. h> ha annuadato D 
portavoce del comitato olimpico 
palestinese. Sono Mafed Abu 
Marahil, un poJizlottodi gaza.che 
oltreagareggiarenellOmUametri 
saral'alhere. Gil altri due atleti In 
gaiasonolnabSalameli,veiitenne 
di Gaza, che contra I Simla e 
Hashed ludeh, pugiledi 
Gerusalemme.«hk>ndaspettiamo 
diconquistare medaglie-ha detto 
Ahmad Yaz|l,direttoregeiierale del 
ministerodenosporteddla 
gkwentu palestinese- ma II sow 
fatto die potranoparicdoarceper 
noimoHolmportante^.E'hrrattidal 
1978cheilomltato olimpico 
Palestine teutadiotbtiiere II 
riconosdmentoddCioesoltanto 
nel 1993 ne ha ottenuto uno 
ufflcioso. Abu Marahil ha un 
primatopenonaledl31'16",oltre 
quattrominuti piu lento del 
mondiale 41 Gebrasehssie. 

Olimpiadi. A parte il calcio, II ba
sket maschile, il baseball e la palla-
mano femminile saremo presenti 
in tutte le discipline. E ritengo che 
avremo possibility di medaglia in 
quasi tuttiglispCKtdose gareggere-
mo. In |pJjnMffl̂ ~* îarrio~-ffna"f 
fortissima rapprfeefitativa nel miô  
to, con Popov, Selkov, Pankratoved 
altri. E ci aspettiamo molto anche 
dalla ginnastica, dal canottaggio, 
dal sollevamento pesi, dalla boxe, 
dalla lotta.. 

Quanti orl mettett in preventivo? 
L'anno scorso sommando tutte le 
vittorie ottenute nei van campionati 
mondial! abbiamo raggiunto un to-
tale di 29 medaglie d'oro contro le 
33 degli Stati Uniti. Ad Atlanta con-
tiamo di far meglio, anche perche 
credo che la nazione che otterra 
37-38 successi vincera le Olimpia
di. 

Che Upo di smiazione ambienble 

LavdocistannualrinaPrhnlova 

pensate dl travare ad Atlanta? 
Pessima. Sapevamo gia da tempo 
che li fa un caldo terribile con gran-
dissima umidita. Purtroppo adesso 
abbiamo scoperto che anche I'or-
ganizzazione non sara all'altezza 
delfawenimento. Nel villaggio 
olimpico troveremo appartamenti 
che ospiteranno fino a sedici atleti 
con due soli lavandinil Per non par-
laredeiciclistiche saranno costretti 
a gareggiare in un velodromo fatto 
di ferro completamente esposto al 
sole. Per «satvarli» dal caldo terribile 
dovremo ricorrere a delle celle fri-
gorifere dove farli riposare prima e 
dopolegare. 

MoW dd vostri campion! vfvono 
all'estero. RluscheteaportarU tut
ti alGlodil? 

Stiamo tentando, anche se ormai in 
certi sport siamo al ridicolo. Nel-
1'hockey su ghiaccio, dove abbia
mo un tradizione da difendere, che 

per fortuna non e'entra niente con 
le Olimpiadi di Atlanta, siamo co
stretti a selezionare la nazionale fra 
centinaia di giocatori che giocano 
tutti all'estero! E la situazione non e 
granche diversa pergli alienatori. 

Fra podil ajwai si svolgereimo In 
Russia le elezioni piesidenziali 
con la sfida fra II presidente Eltsin 
e II commbta Ziuganov. Crede 
die H risuHato possa hulueware 
In quakhe modo H futuro ddlo 
sport russo? 

Non lo so, perfi io spero che la si
tuazione politica non cambi. Anzi, 
e tutto il mondo dello sport a soste-
nere il presidente Boris Eltsin. 

Per quale mooVo? 
Perche il presidente e un uomo che 
ama molto lo sport. Gli atleti lo san-
no, tanto e vero che alcuni lo nan-
no e lo stanno appoggiando aper-
tamente nella campagna elettora-
le. 

BOXE. A Las Vegas finisce un'era 

Chavez sconfitto 
II re e De La Hoya 
E finito al quarto round, sul ring di Las Vegas, il 
lungo regno di Julio Cesar Chavez: a detroniz-
zarlo uno statunitense di origini messicane, 
Oscar De La Hoya, che qualcuno gia individua 
come il Leonard del Duemila. 

• Per il leggendario Julio Cesar 
Chavez e stato un venerdl nero. 
NeU'altrettantocelebreCaesar'sPa-
lace di Las Vegas, Nevada, I'asso 
messicano doveva sostenere il suo 
centesimo combattimento dal 5 
febbraio 1980, da quando inizid 
con la boxe, a pagamento, a Culia-
can (Messico): da allora 79 •fi
ghters' dei vari pesi, dai leggeri jr. 
agli attuali welters jr., tutti caddero 
sotto i pugni micidiali di questo pic
colo messicano (m. 1,71) nato a 
CiudadObregon (Messico) il 12lu-
gliol962. 

II suo fortunate vincitore, nuovo 
idolo degli statunitensi, come dei 
messicani, essendo Oscar De La 
Hoya nato a Montebello, Califor
nia, il 4 febbraio 1973, da genitori 
messicani emigrati, e ultimo di una 
dinastia di tira pugni. 11 migliore, 
l'attuale Oscar De La Hoya, imparo 
la boxe nel Resurretion Gym di 
Montebello. una antica chiesa cat-
tolica trasformata in sala, per il pu-
gilato, dal turbolento Pico Rivera. A 
dieci anni, Oscar sostenne il suo 
primo combattimento sotto la dire-
zione di Roberto Alcazar e di Jesus 
Rivera. Oggi il giovanotto, che sta 
affermandosi, nel gruppo dei suoi 
maestri ha infilato anche il francese 
Dominique Paris. Da dilettante 
Oscar durante I'Olimpiade di Bar-
cellona (1992) meritO I'oro nei pe
si leggeri e fu I'unico statunitense 
vincitore di una medaglia. 

Come professionista, Oscar De 
La Hoya, ragazzo molto serio di po-
chissime parole tanto da sembrare 
un «sordomuto>, pugile mancino 
poi diventato anche destra, ha so-
stenuto 21 combattimenti tutti vinti, 
con 19 ko: al suo attivo vanta inoltre 
il mondiale dei leggeri jr. Wbo 
(1994), dei leggeri Wbo (1994-
1995),dei leggeri Ibf (1995). 

A Las Vegas, 1'altra notte Oscar 
ha conteso a Julio Cesar Chavez il 
mondiale dei welters jr. Wbc che 
appartiene al messicano dal 1993. 
Nelle corde Chavez doveva dimo-
strare d'essere ancora valido mal-

grado I'eta (quasi 34 anni) e la me
diocre prova sostenuta, sempre a 
Las Vegas (8 aprile 1996), contra 
l'italiano Giovanni Parisi sia pure 
vinta con un largo vantaggio: 5 pun-
ti sul nostra cartellino. A sua volta 
Oscar De La Hoya doveva confer-
mare d'essere dawero «il pugile del 
Duemila», il «nuovo Sugar Ray Leo-
nard», insomma un grande talento 
mondiale. Piu atletico di Chavez 
con il suo 1,80, tipo robusto mobile 
e veloce nei colpi, Oscar spard de-
stri e sinistri lungtii e corti con po-
tenza, contro Chavez; doveva di-
mostrare quanto vale oggi. 

II «fight»: iniziatosi alle ore sei e 
un minuto (ora di Milano), gia nel 
primo round si vide Oscar De La 
Hoya sparare un potente preciso 
destro che mise in seria difficolta 
Chavez rimasto seriamente ferito 
all'arcata sinistra. L'esperto arbitro 
Jose Cortez poteva subito fermare il 
match pensando alia salute di Cha
vez, invece il combattimento, dopo 
un superficial sguardo del medico 
di servizio, continue nel secondo e 
terzo assalto: con fasi alteme. Dai-
I'inizio della quarta ripresa Oscar 
De La Hoya si scatenb con furia 
sparando colpi a due mani. II «refe-
ree» Cortez ferm6 la pericolosa 
azione dato che Chavez perdeva 
troppo sangue e prendeva pugni 
sempre piu precisi e potenti. II me
dico decise la sospensione. 

L'attesa sfida e dunque durata 
circa dieci minuti, troppo poco per 
dare un giudizio serio su Oscar De 
La Hoya dichiarato vincitore, se
condo regolamento, per ko tecnico 
al quarto round. II piii allegro e 
sembrato I'organizzatore Bob 
Arum: stavolta fra biglietti e Iv (pay-
per view), ha raccolto circa 80 mi-
lioni di dollari. Invece Chavez ha 
raccolto nove milioni di dollari (cir
ca 14 miliardi di lire): pub dimenti-
care sconfitta e dolore fisico. A sua 
volta De La Hoya, ricompensato 
con 8,9 milioni di dollari (quasi 14 
miliardi di lire), e entrato nel club 
dei meglio pagati. 

CON L'UNITA' VACANZE QUATTR0 CR0CIERE CON LA NAVE TARAS SCHEVCHENKO 
GLI ITINERARI 

IUN1S1A £ MALTA 
Le escursioni facoltative. Tunisi: visita 
della cltta e Sidl Bou Said, Cartagine 
Tunis! a Sldl Bou Said. La Valletta/Malta: 
visita della cltta, della Medina e della fab-
brlca del vetro, "II meglio d Malta". 

©all D* all I) a@®@fl® 

MAROCCQ SPAQNA 
ANDALUSIA 

Le escursioni facoltative. Casablanca: vi
sita della cltta, Rabat, Marrakesch. 
Cadico: visita di Siviglia. Malaga: 
Granada, Costa del Sol, Torremolinos. 
Alicante: dlscesa libera a terra. 

TUNITA' VACANZE 
MILANO - Via F. Casati, 32 

Tel. (02) 6704810-844 
Pax (02) 6704622 - Telex 33S257 

Inlarmailonl anche pmsso le Fedmazlont del Pete 

mat) ® mi D4 si®©3'i© 
IAI.1 III I 'AK I K I I ' A Z I O r V F . ^ , 

NAVE INTBKAHBNTB NOLBOOIATA PER IL PUBBUCO ITALIANO 
Tutte cabine esteme con aria condlzlonata, teiefono, e BkxUffiisione 

TJLMS1A E tVIALTA 
Le escursioni facoltative. Tunisi: visita 
del la c i t ta e Sidi Bou Said , Car tag ine 
Tunisi e Sidi Bou Said. La Valletta/Malta: 
visita della citta, della Medina e della fab-
brica del vetro, "II meglio di Malta". 

M H4 mim «§!fi>8ito 

QREQIA TURCHIA 
ISOLE GRECHE 

Le escursioni facoltative. Pireo: visita di 
Atene. Volos: visita dei monasteri, delle 
Meteore, Monte Pel ion. Instanbul (un 
pernottamento sulla nave): Instanbul by 
night, visita della citta, gita in battello sul 
Bosforo. Smirne: visita alle grande area 
archeologica dl Efeso. Rodi: la Valle delle 
Farfalle, Lindos. Crete: visita al museo di 
E r a k l i o n e a l l ' a rea a r c h e o l o g i c a d l 
Cnosso. 

CAT TIPO CABINS FONTS 
CABP»BA«tirm-COHUWABO, »«HZABl»VlZlWUVATllDocc,. - WC nel t 
SP Con ob!6 a 4 leto (2 bassl + 2 alU) ublcate a poppa 

Con Qbl6 a 4 letU 12 bassl + 2 alu) 

N 

_JTerzo_ 
Terzo 

Con oblo a 4 lettl (2 bassl * 2 altl) Secondo 
Con oblfi a 4 letU (2 bassl + 2 altl) Prlnctpale 

M Con finestra. a 4 letU <2 baasl + 2 alu) Passegfliata 

1.520_ 
r.eoo 
T700 

CABINS A a t a m i • CON I A V A B O . SBWZA H H i n PKIVATI (Pocce e WC nel eorrldoll 
S I ^ Con ob!6 a 2 lettl (1 baSBo •*• 1 aito) ublcate a poppa 
U Con ob!6 a 2 iem (1 basso * 1 alto) 

620 
660 

Con obia a 2 lettl (1 basso + 1 alto) 

650 
700 ' 
750 " 

Con ob!6 a 2 lettl (1 basso -f 1 alto) 
Con obld, a21etUU baaao + 1 alto) 

_ Principale 
Passegglata 

2.100 
2.250 " 

Con finestra slnflola PassegRlata 
CABPTC A a LBTTl • CON SEKVm PKIVATI (Bagno Doccla e WC) 

Con oblo a 2 lettl (1 basso •*• 1 alto) , Terzo 
1C Con finestra a 2 letU basal 

Con finestra a 2 letU bassl 
Con finestra a 2 letU bassl e aalottlno 

1.190 
"l .200 

Appartamenti con finestra a 2 lettl bassl Bridge 
Spese iscrizione (tasse Imbeico/sbanx) Incluse) IOO 

1.980 

IOO 

3.160 
3.200" 

" 3.300 

_4;50O 

ISO 

lu t t e le quattro crociere partono 

e arrivano al porto di Genova. 

Sono previsti collegamenti in au-

topullman diretti alia Stazione 

marittima di Genova da numero-

se citta italiane. 

I N F O R M A Z I O N I GENERALI 
La croclera offre molteplid possibility dl svago: In 
ogni momento della giornata potete scegliere dl 
partecipare ad un gioco, di assistere ad un intratte-
nlmento o abbronzarvl al sole su una comoda 
sdralo. Tutte le strutture sono a vostra disposizlo-
ne: dalle piscine, alia sala lettura. alia sauna, ecc. 
Per le serate la nave dispone la Sala Feste e Night 
Club. Tutte le manifestazioni che si svolgono a bor-
do sono Incluse nelle quote dl partecipazione. La 
quota comprende la pensions completa con le be-
vande al pasti 

VlTTO A BORDO (A TABLE D'HdTE) 
Prima colaziona: Succhi dl frutta - Saluml -
Formaggi - Uova - Yogurt - Marmellata - Burro -
Miele - Brioches - Te - Catle - Cioccolata - Latte 
Seconda colaziona: Antlpasti - Consome -
Farinacei - Carne o Polio - Insalata - Frutta fresca o 
cotta - Vino in caraffa. 
Ore 16,30 (In navlgazlona): Te - Biscotti -
Pasticceria. 
Pranzo: Zuppa o minestra - Piatto di mezzo -

Came o polio o pesce - Verdura o insalata -
Formaggi - Gelato o dolce - Frutta fresca o cotta -
Vino in caraffa. 
Or* 23,30 (in navigazlona): Spuntino di mezza-
notte. Menu dletetlco a richiesta 

M/N TARAS SCHEVCHENKO 
CARATTERISTICHE G E N E R A U I 

La M/N Taras Schevchonko e un transatlantico ben 
nolo al crocieristi Italian! che ne hanno potuto ap-
prezzare le qualita in numerose occasion!. Tutte le 
cabine sono esteme con oblo o finestra, lavabo, te
iefono, filodiffusione ed aria condlzlonata. La GI
VER VIAGGI propone queste crociere con la pro
pria organizzazione a bordo e con staff turistico ed 
artistico italiano. Stazza lorda 20.000 tonnellate: 
anno di costruzione 1966; nstrutturata ne! 1970 e 
rinnovata nel 1988. • Lunghezza mt. 176 • Velocita 
nodl 20 • Passeggeri 700 • 3 Ristoranti • 6 Bar • 
Sala Feste • Night Club • Nastroteca • 3 Piscine (dl 
cut 1 coperta) • Sauna • Cinema • Negozi 
Uso Slngola • Possibility di utllizzare alcune cabi
ne doppie a lettl sovrapposti come singole, pagan-

do un supplement del 30% sulla quota esclusa la 
categoria SP. 
U»o trlpla - Possibilita di utilizzare alcune cabine 
quadruple come triple (escluse lo cabine di cat. SP) 
pagando un supplement del 20% sulla quota 
Riduzlone ragazzi - Fino a 12 anni: riduziono 50% 
(In cabine a 3 o 4 lettl escluse le cabine dl cat. SP) 
massimo 2 ragazzi ogni 2 aduiti. Possibilita dl utlliz
zare terzo letto nel salottlno della cat. C pagando II 
50% della quota. 
Sistemazlone ragazzi - Tutte le cabine ad ecce-
zione delle Cat. F e C sono dotate dl dlvano utillz-
zabile da ragazzi di altezza non superiore a mt. 
1,50 ed inferior! a 12 anni con riduzlone dela quota 
del 50%. 
Special! spot! - Per gli sposl In viaggio dl nozze a 
previsto uno sconto del 5% sulla quota base dl 
partecipazione, Una Copia del certificate dl matrl-
monlo dovra essere inviata alia societa organizza-
trice. L'offerta e vallda per I viaggl di nozze che 
verranno effettuati entro 30 gg. dalla data di matrl-
monlo. 



MOTOMONDIALE. Un ottimo Valentino Rossi cade a tre giri dal termine 

II solito Biaggi, 
il redivivo Perugini 
Finevitabile Aprilia 
L'Aprilia fa centra due volte: nelle 250 con l'i-
narrestabiie Max Biaggi e nelle 125 con un ri-
trovato Perugini. E se il mondiale delle quarto 
di litro si chiude, quello delle 125 si riapre. Vit-
toria di Doohan nelle 500, sesto Cadalora. 

tendere di aver anche lui voglia di 
cambiare. 

E non sara un caso che anche 
nelle mezzo litro proprio Doohan 
sta mettendo la parola fine al mon
diale, il suo terzo consecutive L'au-
straliano ieri ha collezionato la sua 
quarta vittoria, guidanto un podio 
riitto dell'Honda. Dietro infatti si so-
no piazzati, e con distacchi anche 
qui consistent, due spagnoli: Alex 
Criville, I'unicoche appare in grado 
di impensierire il campione del 
Mondo (11 secondi comunque il 
suo distacco), e Alex Puig (giunto 
a oltre 26 secondi). Doohan guida 
ora la classifica generate con 121 
punti, con un vantaggio di 40 punti 
su Luca Cadalora. II pilota mode-
nese in questa occasione e giunto 
sesto, deludendo se stesso (proba-
bilmente) e i suoi titosi, illusi da 
due podi nelle ultime due gare e so-
prattutto dalle dichiarazioni di otti-
mismo che il centauro italiano del-
I'Honda aveva rilascialo. Ora per il 
tre volte mondiale, im, titolo nelle 
j^ 'e^n^l leS^^bjjatedif l ic i le 
una" Wmpflta(''̂ \rausb-a1'ianor clie 
comunque continual™ a sperare, 
anche perche Cadalora ha nella 
sua guida, la possibility di centrare 
quell'obiettivo che ancora gli man-
ca, Sfortunata la prova di Loris Ca-
pirossi e Doriano Romboni, 11 cen
tauro della Yamaha e caduto al se-
condo giro, mentre I'Aprilia di 
Romboni si e dovuta fermare a cin
que giri dalla fine, mentre occupa-
va la sesta posizione. A punti e fini-
to anche Lucio Pedercini su Yama
ha, decimo, 

E arriviamo alle 125 dopo riap-
pare il redivivo Stefano Perugini, 
dissoltosi nel nulla dopo un inizio 
travolgente (vittoria nella prova 
d'apertura in Malesia), e ora torna-
lo sul gradino pifl alto del podio, in 
una gara che lo ha visto prevalere in 
un autentico rush finale. Perugini 
con la sua Aprilia ha infatti regolalo 
ben quattro awersari, tre honda e 
una Yamaha, nello spazio di un so
lo secondo. E pensare che f ino a tre 
giri dalla fine si poteva sperare in un 
doppio podio italiano. Abbiamo in
fatti assistito ad una lotta appassio-
nata tra lo stesso Perugini e Valenti
no Rossi, caduto poi nel finale frat-
turandosi I'anulare sinistra Ora il 

• II solito Biaggi, il redivivo Peru
gini, I'immancabile Aprilia. L'ap-
puntarnento francese del mondiale 
prototipi regala gioie al motocicli-
smo italiano in due delle tre classi. 
Se infatti Max Biaggi allunga la lista 
dei suoi record, Stefano Perugini ri-
propone la sua candidatura a! tito
lo. Potremmo sintetizzare cos!: un 
mondiale gia chiuso, uno che si sta 
awiando sulla stessa strada, un al-
tro che si riapre. II Gran Premio di 
Francia, sul circuito di Le Castellet, 
sesta prova del campionato mon
diale prototipi, ha infatti emesso un 
verdetto, solo per la matematica 
parziale: il mondiale per almeno 
due classi sembra chiudersi con un 
certo anticipo, incertezza permane 
invece sul terzo. 

In anticipo infatti puo conside-
rarsi chiuso il mondiale 250: Max 
Biaggi ieri e volato ancora sulla pi-
sta, imponendosi per la quinta vit
toria in sei gare (la mancante era 
un secondo posto), anche se in 
questa occasione non hadominato 
daO'tritzIo alia fine/Pe'f;' pjudenza _ 
^laagi ha lascl'aW'an.ctar̂ 'Kvan'ti il ' 
beniamlno di casa Olivier Jaque, 
per poi attaccarlo dopo cinque tor-
nate. Da quel momenta la sua e sta-
ta una cavalcata solitaria, rawivata 
dalle numerose impennate che ha 
regalato al pubblico. Puori Jacque, 
urtato dal tedesco Fuchs, secondo 
e arrivato il tedesco dell'HondaRalf 
Waldmann. E a sancire la chiusura 
anticipata, peraltro gia evidente in 
Spagna, del mondiale, la resa, o al
meno tale pare, dell'antagonista 
Tetsuya Harada che ieri ha colle
zionato un distacco abissale, oltre 
27 secondi, giungendo terzo e am-
pllando il divario che lo separa da 
Biaggi in classifica generate, arriva
to ormai a 54 punti. Come dire che 
il centauro romano, al di la delle in-
dubbie sue qualita o proprio per 
queste, viaggia ormai sul velluto. In 
definitlva per rawivare I'interesse 
nelle 250 appaiono fondarnentali 
le dichiarazioni che Biaggi ha rila
sciato, in quel del Mugello, sulla 
sua partenza dell'Aprilia, un modo 
per Iravare stimoli nuovi e torse per 
il tanto atteso passaggio di catego-
ria, quella 500 dove un altro due 
volte campione del Mondo, l'au-
straliano Mike Doohan, lascia in-

Max la volpe, 
le mescole dure 
e una rltrovata 
competHMta 

Una volta tanto H a Biaggi non si e 
landato subrto in fuga, attendendo 
cinque giri prima di if errare 1'attacco 
decisive «Dopo il warm-up - ha 
splegato II romano - ho scctto una 
gomma posteriore dura che non 
avevoprovato nelle due session) di 
prova. Cosi non avevoabbastanza 
reeling e ho dedso di non forzare 
troppo I'andatura perche non volevo 
commettere errori. Jacque, al 
contnrio.eandato subrto fortissimo, 
ma sapevo die non avrebbe pohrto 
mantenere quel rihno. V ho seguito 
come una volpe, in attesa del 
momento giusto. Dopo cinque giri ho 
fatto una staccatona alia curva 
Signes e sono riusclto a superario. A 
quel punto, con la strada libera, ho 
potutofarelemietraiettorJe 
preferite e incrementare 
cofltinuamente il vantaggio. SoHanto 
a sei giri dalla flne ho preso un brutto 
rischio, ma nel complesso e andato 
tutto bene. Negli uttM giri mi sono 
veramentedivertitoe,come 
tradizionequest'anno, hovoluto 
regolareilmlocascoaJpubWlco->. 
Sul gradino piu alto del podioesaltto 
anche Stefano Perugini, vindtore 
della dasse 125: "Dopoquattro gare 
motto dKfldll, la Aprilia mi ha messo 
a disposizione una moto altanwnte 

comprtMfva. Ciai'iveViiownel, 
~ •" • - ' • • - - " ' ' ^ j j H 

ycercare 
di risolvere i proMemi accusati 
dall'altra. Cosi, in prova sono andato 
subHoforteefindalprlmogiroho 
capito che avrei potuto vmcere. Ora 
abbiamo la possibHKa di fare bene su 
tuttele piste, perche il nostra telaloe 
uno dei mlgjlorl e anche II motore 
spingeveramentefoite". 

pilotadel team Aprilia toma ai verti-
ci della classifica generate, distante 
appena quattro punti dal compa-
gno di moto, Masaki Tokudome, ie
ri fuori e a 43 dal leader giapponese 
Haruchika Aoki, giunto settimo. II 
distacco e ancora notevole, ma Pe
rugini alia vigilia del mondiale era 
uno dei carjdidati alia vittoria fina
le. Se la vittoria di ieri significa che e 
riuscito a risolvere i suoi problemi 
di assetto e a sconfiggere la sforju-
na che in un paio di gare to ha se-
gnato, il mondiale pud dirsi riaper-
to. Per il pilota dell'Aprilia, inoltre, 
sarebbe un buon viatico per il suo 
previsto passaggio nelle 250, pro-
babile destinazione per la prossi-
ma stagione sempre con una moto 
dellacasa di Ivano Beggio. 

Max Biaggi durante il giro d'onore 

Cadalora: <M Assen faro bene* 
Romboni: «Ho peno un'occaskme* 
Alia fine e stato fortunato, Luca Cadalora riuscendo a racinwlarequaldie punto 
grade al sesto posto doviitoaltantiritM:«Siamoslattfortuiia4-haaminesso 
onestamente H modenese • perche davanrJ a me si efermata tanta gente. Ci 
hannoregalatoqiiaknsa.Peiisavo che le prove ddbscorsasetUmaualirrala 
fosserosen^aquakosa,imiece....(riiaidiairK>aHaprossiriugandi Assen, una 
pista die mi entusiasma, suHa quale cercherd di fare un risutaton»gliore».Trai 
rrbriancnequdlodlDoriamiRoinboiri.Uspezzmoestatofern^daungiiasto 
meiiutsitrovmmsesb|WSiiie«econbA|Hfltabi^ 
un po' strana • ha dichlarato • die pMropno si e condusa male. AH'mUo 
apirossimiecadvndav»iUenonlM|N)taitDevitareHcontatto 
noncaclereirahopersoilcoin^ttocUlprinii.Coacalinaeseruesagerareiio 
recuperatoteireMma,poi,qualco5aiidnMXonsierotto-.EfinHa(h)pou»a 
sobtorMUUgara<MI^Capirossi:«Checaeantvatotungo^ 
perientraidhotagliatotachkane.Nonrwrntutorarah^checon^ 
inbtniettorfaperevitario.mairdsiechlusoravairtK^ 
volato via*. 

La prima volta di un russo 
nel Grande Slam 
Kafelnikov re di Parigi 
Sconfitto in tre set il tedesco Stich (7/6, 7/5, 
7/6), il Principe Kafelnikov e il primo tennista 
russo a vincere una delle quattro prove del 
Grande Slam. II nuovo re di Parigi ha aperto un 
nuovociclo del tennis. 

OANIELC 
m PARIGI. «Ho perso un mateh...», 
dice Stich in francese, non senza 
quel filo di commozione che e indi-
spensabile in certi momenti. «Ma ho 
ritrovato I'amore per lo sport», con
clude il tedesco, di fronte ai ventimi-
la del Roland Garros che gli tributa-
no I'applauso piu lungo. Ha perso il 
match, Michael Stich, e anche Ye
vgeny Kafelnikov lo ringrazia per 
avergli concesso la sua prima gran-
de conquista tennistica, «grazie at 
miei familiari che mi stanno guar 
dando in tiwu, grazie al mio coach 
Anatoly Lepeshin e alia mia fidanza-
taMasha,cuidevomoltissimo. Egra-
zie anche a Michael, che mi ha per-
messo di vincere», Sorride Stich e 
scuote la testa: se solo 
avesse potuto, ben al-
tra sarebbe stata la 
conclusione della fina
le del Roland Garros. 
Ma non e'e stato verso; 
in tre set, seppure tutti 
molto combattuti, Ka
felnikov gli e stato su-
periore, di sicuro ha 
giocato meglio i mo
menti piu importanti 
dell'incontro. Era la 
sua prima finale in un 
Grande Slam, era la 
prirna<viilta di un russo*'J'K ' 
all'uifnif atto d e l l o r ^ X ' ! " 
neo pangino, e la sua 
vittoria diventa la pri
ma in assoluto di un 
russo in un tomeo del 
Grande Slam. L'evento 
non e da sottovalutare. II tennis entra 
oggi nell'era di Yevgeny Kafelnikov, 
il tennista con tre soprannomi-

Uo chiamano Kalashnikov, qual-
che volta, perchfe qunado prende il 
ritmo tira schioppettate che sem-
bran colpi di mitraglia; oppure il 
principe, perche di tanto in tanto 
ama rifugiarsi nelle sue stanze, a fon-
do campo, guatando in gran dispet-
to tutto cid che gli accade d'intomo. 
Altre volte, invece, lo chiamano Ka-
fe.epiucheunsoprannomesembra 
un'invocazione, essendo il nostra un 
tipo dal sangue freddo, talmente 
tranquillo e rilassato (per non dire 
pigro) che ogni tanto occorre sve-
gliarlo. 

II Principe russo sbatte la racchet-
ta per terra, tre volte, e per le sue abi-
tudini da gran signore e il massimo 
che ci si possa aspettare. Segno che 
la rabbia ha varcato ogni limite. Sia-
mo sul 5/4 in favore di Michael Stich, 
nel secondo set e una rolee del tede
sco, eseguita con un gesto improwi-

AZZOLINI 
so, quasi a proteggersi il corpo da 
una pallottola speditagli dal russo, 
ha finite per offnrgli un set point e in-
sieme la possibility di pareggiare il 
conto dei set. Alio scoccare delia se-
conda ora di gioco, la finale degli In-
temazionali di Francia sta per co-
minciare daccapo. Accade qualco-
sa, perd, in quel frangente. Qualcosa 
di non ben definibile, ma che il gesto 
rabbioso del principe Yevgeny kafel-
nikov finisce per evocare. La rac-
chetta si rompe, Kafe procede al 
cambio, si porta lentissimo alia sua 
poltroncina, ritoma, Trascorrono 
non piu di 30 secondi per tutta I'ope-
razione, ma sono suflicienti a spez-
zare I'incantesimo che stava renden-

doirresistibileilsiocodi 
Stich. Alia ripresa il set 
point si perde sul fondo 
con un diritto sparato a 
salve, e al Principe co-
mincia ad entrare tutto, 
quasi che il russo aves
se azionato il teleco-
mando della pallina: 
avanti, indietro, frena, 
svolta a destra, ralten-
ta... la dote di Stich si 
esaurisce, Kafelnikov 
pareggia, lo sopravan-
za nel gioco successive, 

;qumdija;'f)r|^a;;di 
"nubw> ad'y^pls^Tdal 
tie break 

Aveva gia vinto il pri
mo set, il tennista di So
chi, ma la sua prima vit
toria nel Grande Slam si 

consegna sul piatto della sua rac-
chetta proprio in quel passaggio cosi 
imprevedibile del secondo set. 
quando in una manciata di game 
I'aire del tedesco viene frenata di 
colpo e Stich ne esce awilito, ancor 
piu che turbato. Non ci fosse stata 
quella brusca svolta a mandare 
gambe all'aria il gioco di Stich, il 
match sarebbe risultato alia pari, 
condotto da due giocatori dissimili 
ma per certi versi tagliati 1'uno sulla 
misura dell'altro, piO spericolato a 
rete Stich, piO abile nelle risposta e 
nel gioco a nmbalzo Kafelnikov. E 
quando nel terzo set Stich si e trovalo 
in testa di un break, il suo incedere 
non e sembrato piii baldanzoso e 
ispirato, e non e stato difficile per il 
russo recuperare ancora una volta e 
giocarsi la volata ancora al tie break 
(non prima, per6, di aver avuto sulla 
racchetta due match point sul 5/4). 
L'ultimo punto ha colto Yevgney a 
braccia levate. II nuovo re di Parigi 
ha aperto un nuovo ciclo nel tennis. 
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