
.1 lvia .1 n America Vediretro\ 
ieri sera al 40° Festival di Sanremo. Canzoni 
modeste, l'orchestra ha salvato 
la serata. E intanto c'è polemica intorno ai Pooh... 

un programma tv rivela come l'Fbi ha sempre 
schedato tutti, da Kennedy ai divi 
Ma l'opinione pubblica Usa non si scompone. Perché? 

CULTURAeSPETTACOLI 

Arte, l'ultima frontiera 
Che cosa cambierà dal 1993 
con la caduta di ogni 
vincolo alla circolazione 
dei beni culturali? 

MATILDE PASSA 

• ROMA II Gctty Muscum di 
Malibu sta trattando con un 
lord inglese I acquisto di una 
starna di Canova, incastonata 
in un tempietto progettato dal
lo stesso Canova L opera dello 
scultore neoclassico attraver-
sorelli*.' I oceano senza la sua 
preziosa cornice strappata dal 
contesto La Gran Bretagna 
che non ha leggi restrittive sul 
commercio dell arte non (ari 
nulla \xr (ormare l'esodo del 
capolavoro Ubero mercato 
della cultura Ora (acclamo un 
esempio italiano Supponiamo 
che qualcuno voglia vendere 
le statue disseminate a villa Al
bani a Roma frese in se e per 
se non hanno grande valore, 
senonehc fu proprio Winckel 
inalili a collocarle in quel luo
go e in quel modo creando un 
aniblenle clic e esso stesso 
un opera darle La legislazio-
ne italiana che in base ali arti
colo 9 della Costituzione tuie-
la <il paesaggio e il patnmomo 
storico e artistico della nazio
ne- blocihcrebbc I espatrio 
<!• Ile statue Due modi cosi di
versi di intendere il bene cultu
rale e la sua dilcsa si trovcran 
no I uno di fronte ali altro il I" 
Venuti) del 1993 quando la 
e ululi dello frontiere porterò 
.illa-tlbera circolatone di uo 
mini e merci 

•So non si fanno accordi 
vinarissimi nei quali ogni pae 
se si impegna a rispettare la 'e 
gisla/iunc dell altro sarà una 
vera tragedia |x'r il patrimonio 
il ili,ino- Giulio Carlo Argan 
clic si e assunto il ruolo S|>c-
ri uno più fortunato diCassan-
dr i da mesi invoca provvedi-
nu lìti I suoi appelli sono ri-
sminati I altro giorno al Cenlro 
inliiirilc francese di Roma 
gn unto di storici dell arie e 
i >l K r iioruh I seltore 1 frani osi 
I i i in li colazione e di manie 1 
piti I ire, i in quanto si linul i a 
difenili ri i-l i sori il arte- li in 
nu il,mi il su ,il dibattito riti 
ni mìo i hi il ')J rapprese liti un 
|K ni olo peri identità culturale 
di oe.ni paese E proprio nei 
unsi se orsi una risoluzione 
di l| Onti presentata da ninne 
rose lui/ioni africane imitava i 
p ii si .moli de predare la sloria 
e 11 ni' mona dei popoli meno 
luminati - I . Europa deve signi

ficare unità delle culture 
scambi di informazioni pro
getti comuni, non migrazione 
incontrollata di patrimoni mil
lenari, hanno ribadito italiani 
e francesi durante l'incontro 

•La verità è che in questa oc
casione si scontrano storie e 
mentalità diverse - spiega Gru 
no Contardi ispettore di Storia 
dell arte al ministero dei Beni 
culturali - ci sono paesi come 
I Inghilterra per cui la cultura 6 
soprattutto scambio, passag
gio trasferimento O come IO-
landa dove I arte e nata per il 
mercato, per essere venduta 
Viceversa nei paesi cattolici 
I arte era al servizio della fede 
e un opera era ideata per un 
luogo particolare, teneva con
to del contesto. Insomma 
cambiare salotto a una natura 
morta fiamminga non e la stes
sa cosa che spostare dalla sua 
sede il ciclo di San Matteo di
pinto da Caravaggio per la 
chiesa di S Luigi dei Francesi 
Tanto valore si dà oggi alla pa
rola contesto che la bozza di 
legge Giannini, con la quale si 
vorrebbe sostituire la vecchia 
legge di tutela del '39, defini
sce bene culturale «le cose che 
singolarmente e in aggregato 
rappresentano manifestazioni 
significative della civiltà uma
na e dell ambiente storico e 
naturale*. Un idea neppure 
tanto recente se è vero che alla 
fine del XVIII secolo il critico 
d arte francese Qualremérc de 
Quincy metteva in guardia gli 
appassionati dell epoca dal 
•sacraliz/jrc» I opera darte 
staccandola dalle sue relazioni 
ambientali Una sacralizzazio 
ne che di recente si 0 tramuta
ta in una mercilicazionc -No 
il liene culturale non e cquipa 
rabile a una merce - alienila 
Frani esco Sisinni direttore gè 
norale del ministero che con i 
suoi risibili fondi dovrebbe di 
lendere e valorizzare il nostro 
patrimonio - e questo e un 
principio ( he siamo riuscili a 
far passare in sede Cee Le trai 
tatuo sono intense ma le posi 
zioni sono diverse Un altra co 
sa da ricordare eche ilTratlato 
di Roma sul quale si fonda la 
Comunità europea deve esse 
re interpretalo nella lingua ori 

Il celebre «Discobolo» di Mirone chiuso in ura cassa d imballaggio per il trasporto 

ginalc di ogni paese E se nel 
testo francese si parla di tesori 
d arte, in quello italiano è det
to chiaramente "patrimonio 
artistico", una definizione mol
to più estesa. Già ma come si 
farà a fermare una fuga che. 
già oggi con II mercato clan
destino, sembra irrefrenabile' 
«Mi batterò per mantenere alle 
frontiere gli uffici esportazione 
dove si decide quali sono le 
opere che non possono lascia
re il paese* E se qualcuno le 
esporta e le vende ali estero' 
•Allora lo Stato italiano può 
chiederne la restituzione, pre
vio indennizzo dell acquirente 
in buona fede» «È grottesco -
commenta Argan - che ancora 
oggi si possa parlare di acqui
renti in buona fede Con (ale 
meccanismo si rischia di favo-
nrc il commercio clandestino 
visto che ogni Stato sarà co-
stretlo a ricomprare a prezzi di 
mercato quel che gli e stato 
estorto con un atto illegale* 

Supponiamo che tra qual 
che mese un collezionista eu
ropeo dichiari di aver acquista
lo il tesoro di Ercolano e dimo-
stn di averlo fatto "in buona fé 
de Quanto dovrebbe sborsa
re la collettività per riavere 
quello che è suo' Se quello di 
Ercolano e un caso limite dato 
che difficilmente si potrà far 
finta di cadere dalle nuvole, 
non sarà cosi per il patnmomo 
meno conosciuto per le testi
monianze disseminate in ogni 
più oscuro luogo del paese, 
per quel respiro della stona 
che definisce nel mondo la ca
ratteristica dell Italia E che og
gi è sconosciuto anche agli 
studiosi «Ci sono almeno tre
cento pale d'altare a Ravenna 
che non sono slate, non dico 
studiate, ma neppure fotogra
fale- Cosi, al convegno del 
centro culturale francese, n-
flcttcva amaramente Andrea 
Emiliani, sovrintendente ai be

ni artistici e storici dell Emiln 
Romagna una regione dove 
pure e 6 la situazione meno di
sastrata Arie minore' Nessuno 
oserebbe più affermarlo E poi 
ciò che è minore oggi può di
ventare grande domani -Il ce
lebre Bacco di Caravaggio agli 
Uffizi - ricorda Contardi - fu 
scoperto da Longhi e Maran 
goni nel bagno del museo E 
non dimentichiamo che negli 
anni Trenta si lasciarono an
dar via dodici Cézannc senza 
battere ciglio-

Sotto sotto riemerge il con
trasto tra pubblico e privato I 
fautori della libera circolazio
ne delle opere d arte si appel
lano al liberismo contro lo Sta
to accentratore incapace pe
raltro di gestire gli immensi pa
trimoni che la stona gli ha la
sciato in sorte Che differenza 
fa dicono una volta che ci sia 
I Europa unita se il tal quadro 
stia al Louvre o In una casa pri
vata italiana dove nessuno lo 
potrà vedere' «Nessuna - n-
sponde Argan - , purché si di
fenda il principio che I opera 
non viene sottratta al godi
mento comune sono anche di
sposto a farla emigrare* Ma 
chi garantisce che. una volta 
uscita dall Italia I opera non 
attraversi l'oceano e non rag
giunga gli Stati Uniti o il Giap
pone' E questa Europa ha dav
vero interesse a riappropriarsi 
della sua stona' .Finché la Ccc 
non smette di essere una co
munità di mercanti di latte non 
vedo motivo per adenre a in
terpretazioni che per noi sono 
incostituzionali - , commenta 
Luigi Covatta sottosegrctano 
del ministero per i Beni cultu
rali - , la nostra posizione ngi-
da può essere un elemento di 
stimolo Dateci un briciolo del-
I interesse che riservate al mer
cato del latte e noi troveremo 
un terreno comune per I arte 
del 1992-

Un labirinto di cataloghi e notifìche 
wm Catalogo notifica e uffici espor
tazione I re parole magiche nelle 
quali depositare le ansie per il più bel 
patrimonio del mondo Vediamo co
sa sono e come funzionano 

Catalogo La memoria e la docu
mentazione sono affidale a questo 
strumento che ansima all'insegui
mento dell immenso patrimonio del 
paese Oreste Terrari direttore dell i 
stituto apposito, lavora da un decen
nio con il fiato sul collo e finanzia
menti inadeguati ma ora la scaden
za del 92 si spera faccia affluire nuo

vi fondi per scatenare una campagna 
decisiva Ma si può catalogare ciò 
che 6 sul temtono non ciò che si tro
va nelle case dei privati i quali pos
sono nascondere ad esempio un 
prezioso Mantegna ricevuto in eredi 
tà Se non hanno intenzione di ven
derlo lo tengono per sé quanto vo
gliono ma se gli fanno vedere la luce 
incappano nella 

Notifica È il terrore dei mercanti, in 
quanto impedisce, si badi bene, non 
la vendita, ma l'esportazione dell o-
pera d arte La notifica può essere 

imposta dalla sovrintcndenza territo
riale, la quale valuta se I opera può 
emigrare o no Una volta superala la 
barriera regionale I opera può sem
pre bloccarsi alla frontiera, dove en
tra in gioco 

L'ufficio esportazione II nostro 
quadro del Mantegna non è stato no
tificato dall autorità regionale che 
non I ha ritenuto importante per I Ita
lia Si accinge a passare la frontiera 
Ma qui e e 1 autorità statale che può 
impugnare la decisione della sovrin-
tendenza e notificare comunque il 

quadro II quale resterà in Italia Op
pure lo Stato può esercitare il dintto 
di prelazione comprando I opera al 
valore dichiarato Valore che è sem
pre infinitamente inferiore a quello 
reale perché i propnetan per ndurre 
le tasse (che sono il 19MT,), spesso af
fermano di averlo venduto a prezzi n-
dicoh Queste barriere, che cadranno 
con il 92, controllano solo il mercato 
legale Quello illegale segue altre vie 
e richiede regole ferree alle quali tutti 
gli Stati dovrebbero obbedire Ma fi
nora non è staio cosi 

DMPa 

Quel discusso rapporto Gramsci-
Nuovi, illuminanti particolari 
in un libro dello studioso 
Michele Pistillo. La lettera 
di Grieco sarebbe autentica 
e non manipolata dall'Ovra 

GIUSEPPE FIORI 

• 1 Sciascia - stavolta sepa 
ramlo la ginnastica della tanta 
sia dat rigore dell analisi lilolo 
gica - equipara Moro e Cirain 
sci morti non in quanto assas 
sinatt I uno da] terrorismo di si 
indirà e I altro dal tcrronmo 
che sic fatto Stato ma |H-K lié 
•abbandonali- Moro dalla De e 
Grarnso da Togliatti Spiccio 
lame' propagandistico A1 qua . 
le uno studioso appartalo Mi 
chele Pistillo pratico d archivi 
normalmente saltati da upt 
mon inaken, disinvolti quanto 
sentenziosi, oppone un libro 
avvincente e serio (e di questi 
tempi su questa materia so 
pratiutlo la serietà é un requisi
to alto e raro) «Gramsci come 
Moro'. (Piero Lacaita editore 
Manduna pp 155 L I Smila) 

Credo che non si capirà mai 
abbastanza dei rapporti reali 
tra Granisci e Togliatti so non 
partendo da due punti I ' do 

|x> la controversi.! dell ottobre 
ll>2l> siili inasprimento della 
lolla interna nel gruppo diri
gente' leninista Gramsci ruppe 
con loglialti e sempre ne dilli 
dò (sino a sospettarlo di mal 
vagita) ma Togliatti non nip 
pò con Gramsci 2' Togliatti 
mantenne verso Gramsci 
un attenzione però incostan 
le a momenti attiva in altri 
cautamente sospesa E soltro 
no di incompletezza entrambe 
le raffigurazioni d un Togliatti 
senza pause e defilamenti nel 
la solidarietà a Gramsci ed un 
1 oghatli che potendo far niol 
lo per ottenerne la liberazione 
scelse aridamente d abbando 
narlo 

Stiamo ai latti che richiame
rò valendomi d una periodiz
za/ione citilo a farli intendere 
meglio Fase 1927-28 sino alla 
sconfitta ili Buchann Inquesto 
biennio Togliatti si attiva per 

la liberazione di Gramsci due 
volte nel settembre de'l 27 
quando attraverso Egidio 
Gennari sonda il governo nis 
so |>cr un eventuale scambio 
con tre sacerdoti internati in 
L rss e il 13 luglio 192S quan 
do suggerisce a Buchann che 
I equipaggio del kitnsin il 
rompighiaccio sovietico salva 
loro della spedizione Nobile 
appoggi Gramsci nella sua in
tenzione di esp Urlare in Urss 
rase 1929 t i dal \ l'fcmim 
dell Internazionale (svolta del 
•sex. lallasc ismo-) al massacro 
di kiiluki ali instaurazione di 
un ri girne autoritario buroera 
tuo Togliatti clic pinna tifilo 
stenditi staliniana non a èva 
esitato a spingere per una trai 
tatua di scambio di prigionieri 
adesso persino accantona la 
progettala pubblicazione in 
volume degli articoli di Gram
sci del -biennio rosso- e -I/a 
Slato operaio- arriva a menerò 
in proscrizione il prigioniero 
•eretico- per due anni e mez 
zo anche evitando di nomi
narlo Fase 1921 39 dalla con
trosvolta dei Fronti popolari al
la guerra Togliatti recupera 
Gramsci ne accoglie dopo ri
pulse ed esitazioni la proposta 
della Costituente imposta un 
piano di pubblicazione degli 
scritti del carcere (lettere e 
quaderni) ni i ancora unavol 
ta nmanda I operazione [use 

I a i M 7 dal ritomo in Italia al
la svolta di Salerno Segue la 
pro|x)sizionc della -via it ìlia 
na« al socialismo pero poi ce 
co la nascita del Cominlorm 
Con la rottura della solidarietà 
antiluscisl i del tempo di guer
ra e a formazione di blocchi 
ostili loglialti non esita Vin
colato ali Urss da un -legame 
di fetro- ripiega s allinea la 
scia noli ombra la -via italia
na- l n salto indietro Eppure 
diver amento dal 29 e dal 38 
slavo la non rinvia la pubblica
zione di Gramsci -bonza l o 
gliatti - scriverà corrcltameiilc 
Raul Mordenti - Gramsci ler 
ino Gramsci avrebbe pollilo la
re veramente la line che nel 
carcere lo terrorizzava sparire 
senza lasciare traccia come 
un sa>.sonel mare"-

Discontinuo Togliatti verso 
Gramsci nella sua avversione a 
Togli itti Equi spunta la letler i 
di Greco del 28 dclinila dal 
prigienicro via via -strana-
•crini naie- .famigerata- -scel 
lerata- -Si trailo di un alto scel 
Icratc o di una leggerezza irre 
sponsabilc ' Può darsi I uno e 
I altro caso insieme può darsi 
che chi scrisse fosse solo irre 
sponsabilmente stupido e 
qualche alno tm.no stupido lo 
abbia indotto a vo iuw- ( Let
tera a Tania del 5 dicembre 
1932 Ali episodio gi i ani-
piami lite trattalo d ì apri ino 

in Gramsci in carcere e il oarti 
lo Pistillo dedica parti del suo 
libro significative anche per 
I apporto di importanti mate
riali medili 

Ixi lettera é autentica' La pri 
ma a dubitarne fu Lila Oko 
cinskalia la moglie di Gncco 
che espose le sue obiezioni in 
un rapporto a Luigi Longo del 
16 maggio 1977 tuttavia con 
argomenti che poi nell agoslo 
del 77 Umberto Massola ha 
giudicato -senza serio londa 
mento- (I due documenti so 
no pubblicati per la prima voi 
la da Pistillo integralmente) 
CO stala poi la tesi che lucia 
no Canfora ha svolto con slru 
mentazione filologica di qual 
che fascino in Toiiliatti e i di 
lemmi della politica la lettera 
di Grieco manipolata dall Ovra 
( sigla peraltro più larda solo il 
3 dicembre 1930 la sua data di 
nascita) Una tesi clic la paca 
ta confutazione di Pistillo del 
tutto pcrsuasiv a sv uotata 

La lederà e autentica solo 
che Gramsci la -legge- mediata 
dal giudice istruttore Enrico 
Macis per il quale essi ù -ec
cessivamente compromettcn 
te- e potrebbe anche essere 
•immediatamente catastrofi
ca- e la npcnsa nei vapori di 
questa insinuazione 'Onore
vole Gramsci lei ha degli amici 
che certamente desiderano 
che lei rimanga un pezzo in 

galera» Fatto sta che Gramsci 
cade nella trappola e persino 
crede che senza la «famigera
ta lettera di Gncco, la trattati
va avviala nel 27 per la sua li
brazione sarebbe giunta a 
buon esito (e in ogni caso il 
conterraneo Macis I avrebbe 
prosciolto in istruttoria) Quel 
che in realtà dal libro di Pistillo 
si ricava e che il sottosegretario 
ali Interno Giacomo Suardo 
aveva rcspm'o la proposta di 
scambio eli prigionieri già il 15 
ottobre 1927 molti mesi prima 
dell arrivo a San Vittore della 
lettera di Grieco dunque min 
fluente 

Ilo lascialo in chiusura un 
aspetto che il documentato li 
bro di Pistillo soltanto sfiora 
Nel 37 Togliatti vincolò a so 
Gramsci ma costringendone 
I immagine dentro 1 ortodossia 
stalinista Ln operazione-pro 
teltiva- ha scritto Spnano E 
cerio Oda chiedersi se ncllera 
della grande repressione la 
preservazione e la valorizza
zione del pensiero e dell eredi-
la politica di Gramsci sarebbe
ro siale possibili senza un 
qualche loro -adattamento-
•sulla misura e I atmosfera del 
momento. Togliatti sa il desti 
no del deviami Corazza perciò 
1 -a me Amico e Maestro. Gli 
sovrappone un armatura (di 
ortodossia staliniana) Ma To 
gliatli nst impera il saggio del 

37 ripetutamente, e ancora 
nel 55 due anni dopo la mor
ie di Stalin Dunque fa durare 
la «corazza» nel tempo con le 
scaglie e le piastre servile nel 
37 veramente a -mettere 

Gramsci al riparo» ma anche 
con le piastre e le scaglie usate 
per i i -."ro fine coprire le di 
Minzioni da sé, i modi contra
stanti di intendere la disciplina 
internazionalista tutte le disar-
monic di questi undici anni 
con tensioni strappi assenza 
di comunie izionc Decisivo 6 
allora domandarsi se il lavoro 
di alleggerimento liberazione 
del pensiero gramsciano da 
scaglie e piastre dell armatura 
sovrapposta sia oggi a un pun
to soddisfacente Dopo il 
Gramsci di Togliatti abbiamo 
- totalmente visibile - il Gram
sci di Gramsci ' Perché di ciò la 
sinistra democratica comun
que organizzata avrà bisogno 
di ripartire dal Gramsci di 
Gramsci detto altrimenti, dal 
Gramsci del circuito lettera 
192G - riforma intellettuale e 
morale - americanismo e for
dismo - rivoluzione passiva -
no al centralismo -burocrati
co, al -cadomismo- al -parti
to puro esecutore non delibe
rante tecnicamente organo di 
polizia- Come dire il Gramsci 
di I socialismo nello società in-
dustnah avanzate innervalo di 
consenso cioè democratico 

Quella «sottile 
linea blu» 
contro la pena 
di morte 

Esce finalmcnle in Italia La sottile linea blu, il film del regista 
americano Errol Morris dedicato a un clamoroso errore giu
diziario ( / Unità se ne occupò ampiamente in occasione del 
viaggio in Italia alcuni mesi fa di colui che ne era stato la 
vittima) Distribuito dalla Trustec Film Instiliitc e sostenuto 
da Amnesty International nell ambilo della sua campagna 
contro la pena capitale nel mondo, La sottile linea blu sarà 
in programmazione da oggi in un cinema di Milano Nel film 
si racconta la vicenda giudiziaria di Rondali Dale Adams 
(nella foto), condannalo a morte nel 1977 per I omicidio di 
un poliziotto Dopo oltre 12 anni di carcere la Corte d appel
lo lo ha prosciolto perché il precedente processo aveva tra
scurato prove a suo discarico «La pellicola ha il mento - ha 
dichiarato un portavoce di Amncstv Intemalional - di evi
denziare la possibilità dell errore giudizianoc la conscguen
te possibile esecuzione di un innocente" Negli Usa dall ini
zio del XX secolo sono stale eseguite secondo i dati di Am
nesty Inlcrnational 23 condanne sulla base di processi poi 
messi in discussione 

Arista Records: 
un compleanno 
per la ricerca 
sull'Aids 

Il prossimo 17 marzo la Ari
sta Records la celebre casa 
discografica che annovera 
tra i suoi artisti Aretha Frank
lin Dionne Warwick e Whit-
neylluston festeggerà i suoi 
primi 15 anni di attività con 
un grande concerto al Radio 

City Music Hall di New York I proventi della manifestazione 
il cui liloloò That s what fncnds-are for come lacclebrccan
zone incisa da Dionnc Warwickcon Ellon John Stevie Won-
der e Gladys Knighl saranno interamente devoluti al fondo 
per la ricerca sull Aids II cast dello spettacolo, che sarà pre
sentato da Chcvy Chase Michael Douglas e Goldic Hawn, 
comprende tra gli alln Eurythmics Eric Carmen. FourTops. 
Aretha Franklin Patii Smith e Carly Simon 

Due film 
per Placido 
produttore 
esordiente 

Esordio come produttore ci
nematografico per Michele 
Placido Dopo aver realizza
lo insieme con Claudio Bo-
nivento il film da lui stesso 
diretto Pummaró ambien-
lato nel mondo degli immi-

^ ™ , ™ , ™ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " , , , " — " grati clandestini ed extraco-
munitan adesso il popolare attore ha deciso di impegnarsi 
in pnma persona in altn due film italiani sotto il segno della 
qualità Si tratterebbe del nuovo film di Marco Bellocchio, 
dedicato ad un processo per stupro le cui nprcse comince
ranno In giugno (in un pnmo tempo era lo slesso Bonrvcnto 
a doverlo produrre) e della trasposizione cinematografica 
che Marco Tullio Giordana realizzerà dal romanzo di An
drea de Carlo Due di due 

Jeny Hall E andato in scena, al Lync 
Thcatre di Londra. Ira la 
freddezza del pubblico e il 
disappunto dei ertici, un 
adattamento di Bus stop 
dramma di William Ingc rc-
so famoso dalla versione ci-

^ ^ ^ ^ ™ ^ ™ " ™ ^ ^ ^ ^ ^ — nemalografica di Joshua Lo-
gan interpretata da Marilyn Monroe Ne ò protagonista, nel 
ruolo di una ragazza beila e sfortunata che canta in un loca
le notturno e che accetta di essere redenta da un onesto 
cowboy JerryHall top model nota soprattutto per essere la 
moglie del leader dei Rolling Stoncs Mick Jaggcr l a regia di 
Pini Ocsterman, secondo i giudizi di alcuni quotidiani si sa
rebbe però preoccupata di mettere in mostra le grazie della 
modella attrice piuttosto che i pregi di un testo meritevole di 
una più attenta nscoperta 

Hall 
alla «fermata» 
d'autobus 
di Marilyn 

Boy George 
in tournée 
fa tappa 
in Italia 

House music party, questo è 
il titolo in omaggio alla ten
denza più in auge nelle di
scoteche di tutto ,1 mondo, 
del concerto di quattro ore 
che Boy George sta portan
do il giro per I Europa A me-

• " * tà del mese di marzo il po
polare ex leader dei Culture Club sarà in Italia per cinque 
tappe musicali rispettivamente a Tonno, Mantova, Milano, 
Roma e Jesi Allo show di Boy George partecipano altn cin
que gruppi di supporto si trulta degli E-Zee Posscc di Doc-
tor Mouthquake di Isabcl Amadeo DJ Fai Tony e DJ Paul 
Oakenfold 

DARIO FORMISANO 

«Clessidra», 
il rovescio 
del racconto 
• • MILANO II travaso da un 
contenitore ali altro della 
clessidra garantisce la prose
cuzione del tempo II travaso 
da un racconto ali altro della 
nuova collana .Clessidra» do 
vrebbe invece alimentare il 
tempo delle idee Giuseppe e 
Mano Guida ritentano I av
ventura culturale sotto la glo 
riosa sigla «Alfredo Guida 
editore» partendo propno dal 
lancio della nuova collana 
Ciascun volume ha una dop
pia copertina una volta ulti
mata la lettura del primo rac
conto il libro si rovescia per 
iniziare la lettura del secon
do Il programma della «Cles
sidra», presentato ieri a Mila
no, si basa su un confronto 
ravvicinato tra un autore af
fermato e un esordiente L i-
dea è quella di proporre nuo
vi auton scoperti e presentati 
criticamente dagli scrittori 

Vanno il librena in questi 
giorni i pnmi quattro volumi 
il pnmo mette insieme Meta
morfosi di Marco!fo d ' Marta 
Corti e L amico di Arianna di 

Bianca Garavelli i l secondo 
Variazioni sopra una nota so
la di Raffaele La Capna e Let
tere a Francesca di Em De Lu
ca il terzo L uomo tatuato di 
Dacia Marami e Pomeriggio 
di Giada Mamrhclla, il quar
to // denaro docili altri di 
Giampaolo Rugarli e Corro
dalo di Dante Maffia Per i 
prossimi mesi sono annun
ciate queste accoppiate 
Giorgio Saviane-Michele Fas
sa, Michele Pnsco-Giannino 
Di Stasio Nantes Salvatag
gio-Anna Mirabile, Pellegnno 
Samo-Mano Trufclli, Saveno 
Strati Enzo Paternoster Italo 
A Chiusano-Claudio Calati I 
volumi, in formato medio e 
con una copertina a colori, 
avranno una tiratura di cin
quemila copie e un prezzo di 
13 mila lire 

Con «Clessidra» l'azienda 
librana-editonale dei Guida, 
sorta a Napoli nel 1920, cer
ca di valonzzare la propria 
espenenza culturale e di da 
re un nuovo impulso ali edi 
tonamendionale 
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