
A Verona luccesso 
incontro con le cinematografìe delle due Germanie e polemiche in Usa per un film tratto dai fumetti 
Presentate, tra le altre, due opere Protagoniste quattro tartarughe 
«congelate» dalla censura del regime dell'Est mutanti vestite da samurai e golose di pizza 
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Romanzi e nuove memorie 
wm La nuova narrativa, nata 
negli anni Ottanta, ormai ha 
nomi e regole certe È quella 
dei •nuovi giovani» scrittori 
che rifiutano le parole capaci, 
solo di trasformarsi in moneta ' 
sonante, scrittori che non na
scondano I loro rapporti con 
l'universo dell'immagine, 
scnttori che attraverso il pro
prio sguardo fatto di Ingrandi
menti, riduzioni, moltiplica
zioni, cercano di cristallizzare 
l'azione narrativa. Qualche 
nome? Fra gli altri, Paola Ca
priolo, Valena Vigano. Susan
na Tamaro, Edoardo Albinati, 
Claudio Piersanti, che pubbli
cano con editori come Feltri
nelli. Longanesi, Marsilio, 
Theorla. 

Di fatto, le nuove istanze 
narrative non sono più relega
te ad un'angusta marginalità, 
una parte del mercato edito-
naie è intento a promuovere 
alcuni scnttori che si sono la
sciati alle spalle I vent'anni e 
percorrono dubbiosi I trenta 
Ma i talenti in letteratura, se 
esistono, sono una scoperta o 
una costruzione'' 

•L'esordio di uno scrittore -
dice Inge Feltrinelli - è sem
pre una scoperta, poi arriva la 
costruzione. Dietro ogni sen
tore c'è una stona, un caratte
re e non esistono Icone, siste
mi applicabili in generale Al
la Feltrinelli la scelta di pub
blicare un manoscntto avvie
ne democraticamente, e è 
una collegialità attiva nelle 
decisioni da prendere, e sicu
ramente, facendo da sempre 
cultura, noi non poniamo co
me prioritarie le necessita del 
mercato A differenza di una 
volta è molto più difficile pub
blicare per gli scrittori, ed è 
più rischioso per gfiiCdiion. 
dati gli alti costi. Quindi pnma 
di puntare su un libro dobbia
mo venficame il valore a tutto 
tondo. Talvolta i manoscritti, e 
ne arrivano una moltitudine, 
nmangono fermi per un lungo 
periodo, anche anni, ma que
sto non significa che decada 
la possibilità per la pubblica
zione Di fatto, le scelte opera
tive si fanno solo su quelli che 
arrivano attraverso I diversi ca
nali della casa editrice, non 
accade di lavorare su un ma
noscntto che non abbia una 
presentazione, una racco
mandazione». 

Cosi è stato per Paola Ca-
pnolo presentata da un enti-
co alla casa editrice ha pub
blicato, nel giro di due anni. 
La grande Eulalia e // nocchie
ro Con tranquillità parla del 
suo percorso facile, senza lun
ghe attese «Scrivere7 Un desi
derio non motivalo'da eie-' 
menti razionali. Un atto simile 
al pensare che in me c'è da 
sempre un gesto personale 
solo da poco trasformato in 

espressione narrativa. Lo scrit
tore, oggi, è meno condizio
nato da nonne, da adesioni a 
movimenti letterari, procede 
da solo e non credo che possa 
essere condizionato dalle esi
genze editoriali dettate dal 
mercato Nel mio caso, l'at
tenzione di editon e critici mi 
ha spinto ad essere più esi
gente vi è stata la rassicura
zione che è servita ad aumen
tare il mio senso di responsa
bilità» 

Invece solo un caso, a se
guito di diverse difficoltà, ha 
voluto che Valeria Vigano po
tesse pubblicare con Theona 
// tennis net bosco, otto rac
conti brevi e taglienti -Per una 
persona come me, senza ap
pigli nel mondo editoriale, il 
fatto di aver trovato una per
sona che dopo aver letto di 
manoscritto mi abbia aperto 
una strada, presentandomi al
la casa editrice che poi li ha 
pubblicati, è stata una possi
bilità casuale Alla scnttura ci 
sono arrivata dopo la fotogra
fia, dopo il cinema, ma c'è si
curamente un continuum tra 
la mia scrittura personale, la 
scnttura come terapia durante 
l'adolescenza, e questa attua
le che richiede una struttura, 
che deve esprimere una sua 
natura radicata nel presente, 
che si occupa di ombre, di 
sfumature, che compone sto-
ne non eclatanti ma significa
tive. Per chi scrive, oggi, esiste 
la possibilità di pubblicare 
perché in termini generali ba
sti pensare alla televisione, e è 
interesse per il personaggio e 
di questo anche le case editri
ci ne tengono conto». 

Per Susanna Tamaro, autn-
ce de ta tetta tra le nuvole, è 
statò 11 '«Premio MoclèVià»"ad 
offrirle l'opportunità di pub
blicare con la Marsilio, alla 
quale comunque il manoscnt
to era già arrivato pervie ami
chevoli. La vittona e l'incontro 
nella città emiliana con un ta
lent-scout della casa editrice 
hanno rotto il muro di nfiuti 
accumulati negli anni «Quasi 
mal erano motivati - dice Su
sanna Tamaro - ed io conti
nuavo a chiedermi chi legges
se I manoscritti che mandavo 
Stavo per rinunciare e la pub
blicazione è stata una sorpre
sa, ma questo non mi rassicu
ra sul futuro malgrado le buo
ne vendite non ho avuto con
tatti con altre case editrici, ec
cetto alcune piccole Rima
nendo legate a queste, lo 
scrittore trova un rapporto pri
vilegiato ma non nesce a vive
re Con le grandi, il respiro 
economico*più ampio, mag
giori garanzie sono offerte per 
la distribuzione e per la pro
mozione Oggi lo scnttore gio
vane è oggetto di culto, occu-

Chi sono i nuovi scrittori in Italia? 
Quali difficoltà incontrano nel mercato? 
Quali temi preferiscono affrontare? 
rispondono gli autori e i loro editori 
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pa i canali dei mass-media, 
ma. poi, ognuno non può che 
coltivare il proprio cammino 
solitario» 

Con sfumature diverse 
Edoardo Albinatl, che ha pub
blicato con Longanesi // po
lacco lavatore di vetri, confer
ma lo strano meccanismo che 
attualmente mette in relazio
ne scnttori, case editrici e 
mercato «Gli editori hanno 
avuto convenienza nel mette
re in risalto la rinascita di una 
nuova generazione di autori, 
hanno intuito che qualcosa vi
brava nell'aria, ma non biso
gna credere che una crescita 
cosi sostenuta non si accom
pagni alla scoperta di nuovi 
talenti Accanto a ciò esiste un 
opportunismo mass-mediolo
gico L'attenzione critica è sta
ta sostituita da quella glornah-
suco-mondana come si veste, 
dove vive, quanto guadagna il 
nuovo scrittore Tutto è stato 

costruito per un'immagine so
ciologica Quindi è positivo 
per una casa editrice il fatto 
che non esista più un letterato 
come Emilio Cocchi, è più im
portante riempire le pagine 
dei giornali per promuovere 
agilmente il prodotto editoria
le Di contro, gli scritton della 
mia generazione non hanno 
una comunità letterana in cui 
ritrovarsi non esiste lo scam
bio intellettuale sotto l'aspetto 
ideologico o teorico Ma que
sti sono i tempi» 

L'assenza del valore ideolo
gico non è solo un aspetto ex-
ira letterario, si riflette nella 
scnttura stessa, nel ritorno allo 
sguardo puro come lo defini
sce Paolo Reperti, direttore 
editoriale di Theorla «Assie
me allo sguardo puro, poco 
ideologizzato, che cerca di 
dare un altro nome alle cose 
la letteratura di questi ultimi 
anni, quella del trentenni, tie
ne conto della liberazione 

dall'io e dalla osteologia Si ri
velano gli oggetn, i luoghi, si 
eludono i metalinguaggi, si ha 
fiducia nella narrazione che 
lascia scoperti gli elementi au
tentici Questi sono gli ele
menti, anche te poi ci si 
aspetta sempre un romanzo 
che spiazzi tutto Ma sugli ele
menti che attualmente abbia
mo a disposizione noi lavo
riamo con la convinzione che 
il mercato non è una cosa 
brutta, che un libro deve con
vincere una persona a legger
ne un altro, che l'esordio è 
una costruzione Intorno alla 
casa editrice si costruisce una 
rete di consiglieri, da questi 
arrivano manoscnlti mirati, e 
su quelli prescelti si lavora, 
anche con l'autore stesso La 
casa editrice deve aggregare, 
non produrre casi, fenomeni» 
Un'attività, quella di Theorla, 
che da sempre privilegia la 
qualità e non è certo un caso 

isolato Di case editrici attesta
te su questa posizione m I alia 
ve ne sono molte di piccole e 
medie dimensioni, mentre ta
le presupposto non sembra 
entrare nelle strategie delle 
grandi che potrebbero offnre 
vantaggi molto più rilevanti 
Ma in questo paese tutto con
vive sotto lo stesso ti 'Ho se nza 
grandi dissidi, e il libro com
merciale procede di pari pas-
soconillibrodiqualiU binan 
che come"sJ ta'mai « in vergo
no 
' É ClaudroTOnanti (tutore 

de «L'amore degli .idultf», 
pubblicato con Feltrinelli a 
mettere in evidenza Ui disto
nia del sistema editon, ile «Ci 
sono periodi nei qiutln vengo
no usati testi che non sono li-
bn ma oggetti, al temi: o stesso 
si aprono strade a i uovi ma
noscritti sostenuti <l<i alcuni 
editore che devono e /e per nar-
li dopo vani tentativi >ii altare 
le vendite oltre le m 1 e copie 
Sono vendile che no 1 reggo
no il mercato pero » anche 
vero che se si riceve nn.i re
censione dopo cinq i»' mesi 
dall'uscio del libro s'inter
rompe l'avvio che questo do
vrebbe avere E il grande edi
tore non ti chiama quando in
tuisce che il libro non wnde. il 
grande editore non •<. gue una 
linea cu'turale, deve attenersi 
a quella imprenditori ile. Non 
6 un complotto è cu.l Non 
per questo si deve abbando
nare La scnttura mi ìccom-
pagna da moltissimi inni, è 
stato un modo di ri:omporre 

tutto secondo un filo, è stato 
trovare una lingua autentica 
in opposizione ad una finta 
neutrale senza inflessione Si
mile ai dialetti che invidio» 

Da sempre, il rapporto tra 
auton e case editrici solleva 
opinioni dal contrasti eviden
ti, in cui le tensioni da pallide 
si fanno infuocate E certo 
non appartiene alla nostra 
epoca il nfiuto della pubblica
zione la storia della letteratu
ra, da Gutenberg tn poi, è co
stellata di quesU fatti Oggi le 
difficoltà maggiori non sono 
nposte nell atto della pubbli
cazione, ma nella possibilità 
del libro ad essere letto nel
l'effettiva potenza circolare 
che la parola scritta dovrebbe 
detenere I canali di ricezione 
si sono moltiplicati e non è 
una novità riconoscere quan
to sia più semplice acquisire 
conoscenza attraverso l'im
magine piuttosto che utiliz
zando la concentrazione ri
chiesta da un libro è qui che 
nsiede l'energia utile ali indi
viduo per resistere alle tacili 
tecniche di apprendimento 
che il «modernismo» diffonde 
con generosità La lettura è un 
atto silenzioso, l'unico che 
permette di sfuggire, quando 
tra le pagine si annuncia, una 
poetica all'omologazione lo 
evidenziano gli scntton del-
1 ultima generazione che am
biscono ad un riconoscimen
to, ad una maggiore identità 
ma intuiscono il pencolo di 
perdersi tra le coste frastaglia
te del mercato editonale Ita
liano 

Mamma America va alla scoperta di Pasolini 
A New York un mese di convegni 
film e seminari per studiare 
l'opera del grande intellettuale 
Con molti ospiti illustri, 
da Scorsese a Alien Ginsberg 

MARCO CAPORALI 

Pier Paolo Pasolini 

• i ROMA Pier Paolo Pasolini 
si recò negli Stati Uniti nel 
1966 Di quel viaggio lasciò te
stimonianze poetiche e nana-
live, nprcndendo da un canto 
della resistenza negra il motto 
«bisogna gettare il propno cor
po nella lotta», ricordato da 
Enzo Siciliano lunedi sera a 
Roma nella sede dell'associa
zione Fondo Pier Paolo Pasoli
ni nel presentare la retrospetti
va delle opere dello scrittore 
(dal titolo Una vita futura) che 
si terrà a New York dal 25 apri
le al 29 maggio Patrocinala 
dal ministero del Tunsino e 
Spettacolo e dalla Regione La
zio la rassegna si articolerà in 
seminan, convegni, mostre, 
letture di versi e proiezioni di 
tutti i film e documentari del-
I autore Ospiteranno la mani
festazione il Museum of Mo

dem Art e le principali urmcr-
sita newyorkesi 

L'impatto con la metropoli 
americana, dal clima poco af
fine a quello che ora vi si respi
ra lu per I artefice de Le ceneri 
di Gramsci un'insperata occa
sione per ribadire la necessità 
di un impegno totale di una ir
riducibile opposizione all'estó-
blishment La volontà di azio
ne, il vitalismo e la protesta art-
ticonsumisiica, visceralmente 
vissuti da intellettuali e studen
ti della nuova sinistra a stretto 
contatto con gli emarginali i 
negri gli abitanti poveri del
l'immensa cintura terzomondi
sta che si insinua fin dentro il 
cuore dell opulenta Manhat
tan, ebbero su Pasolini I effetto 
di una calarsi di un salutare 
shock che lo sbalzava al di fuo
ri dell omologante scenario 

europeo II mito del sottoprole-
tanato nlrovava la linfa perdu
ta e il martino dimenticato di 
Tommasino Puzzili) (l'eroe di 
Una vita violenta), riviveva nei 
comportamenti legli escludi e 
dei diversi, di oloto che per 
scelta o condani la rifiutavano i 
falsi valon del neo-capitalismo 
trionfante Cosi pun'colpirono 
l'immaginano pasoliniano la 
mulliformità delle razze e delle 
culture, I attaccamento alle 
origini come tutela dell identi
tà lo spintualisrio e la conce
zione mistica della lotta I beat-
mks del Village (e non a caso 
al Moma presenzeranno alla 
lettura di versi di 1 poeta perso
naggi di spicco del trascorso 
movimento giovinilc come Al
ien Ginsberg e Patti Smith) n-
proponevano quell'orizzonte 
utopico intriso di religiosità ori
ginaria dove si alti-mano di
mensione profetica e scanda
lo, disperazione e aggressiva 
speranza 

Nella presentazic ne dell'al
tra sera a Roma. Alberto Mora
via rintracciava nell «alessan
drinismo» con cai si guarda al
la tradizione europea, come 
giacimento di matenali da uti
lizzare, un motivo di conver
genza tra la poetica di Pasolini 
e la cultura americana Atteg

giamento verso la tradizione 
che si può anche chiamare 
•maniensmo, spazi > bianco 
del linguaggio - come I la eletto 
Achille Bonito Oliva - < he non 
nesce a riscattare la r < gai ività 
della stona» 

Una retrospettiva dell'opera 
cinematografica di Pa «lini si è 
già tenuta con SUCCI-AO a Bo
ston (dopo Venezia Franco
forte Pangi e altre città del 
Vecchio continente) e negli 
ultimi anni si è incrementalo 
notevolmente l'inteiesse degli 
americani verso l'o|>nra lette-
rana e cinemalogml ica del 
poeta bolognese Tuttavia si 
stenta ad uscire dai nslrelti cir
cuiti accademici (pur promo
tori - come nlevava Luigi Fon
tanella - di preziose raweijne) 
e dal mercato semic! indettino 
della pxcola editoilu Con la 
retrospcrtlva integrale di mag
gio, che vedrà il coimt >lgirnen-
to di esponenti di pi uno piano 
del cinema statunitense quali 
Martin Scorsese. A Pacino e 
Jennifer Bcals ci si preme te di 
cslcndcic la cerchia degli esti-
maton ad un pubblico più va
sto 

Il 25 apnle al Moma a inau
gurare la mostra soni stati pre
scelti da Laura Betti e dal cura
tori americani Adn< une Man

cia e William Weaver i dui- cor
tometraggi La ricotta e Che co
sa sono le nuvole? Seguiranno 
Accattone, Il Vangelo secondo 
Matteo (presentato da Scorse-
se) fino ali incontro-dibattito 
su Salò ole 120 giornate di So
doma, con interventi di Gio
vanna Gagliardo, Alberto Mo
ravia ed Enzo Siciliano Tutti i 
film si avvarranno dei sottotilo-
li di William Weaver, traduttore 
di Una vita violenta Un semi
nano in quattro sedute alla 
New York University (11-12 
maggio) verterà sulla produ
zione poetica critica e teorica 
di Pasolini evidenziandone i 
punti nodali, dalle problemati
che linguistica e antropologica 
al cinema di poesia e al rap
porti con le ideologie e i siste
mi culturali Tra i relatori figu
rano Francesca Sanvitale, Wil
liam V. Watson, Funo Colom
bo, Enzo Colmo, Biancamana 
Frabotta e Anthony T. Old-
com Due convegni alla Co
lumbia University e al Queens 
College esploreranno «le radici 
dell immaginano» (a cura di 
James Beck) e il rapporto tra 
lingua e dialetto da Ragazzi di 
vita ad Accattone (a cura di 
Herman Haller) con relazioni 
fra gli altn di Tullio De Mauro, 
Bonito Oliva e John Welle 

Gospeleiazz 
ai funerali 
della cantante 
Saiah Vaughan 

SI so io svolti a Newark, in New Jersey, 1 funerali della grande 
cantante Sarah Vaughan (nella foto), morta il 3 aprile .cor
so ali i là di 66 anni h un toccante e gremitissimo rito fune
bre, il pastore della chiesa di Mount Zion ha ncordato non 
solo la stupenda esecutrice di jazz ma anche la bambina 
che in quella chiesa iveva cantato per la pnma volta molti 
anni pnma «Una voce nata in cielo - ha detto duran'e 11 ce-
nmoni s - è tornata <i cantare con il coro degli angeli- La 
messa si è trasformala In un vero e propno concerto, con 
brani Ci gospel. jazz e musica pop can alla Vaughan Dopo 
l'esecuzione di Send tn the clowns, uno dei motivi favonti 
del) .ulista, la bara ha raggiunto il cimitero su un carro !_ne-
brevei chiodioltreur secolo, trainato da cavalli 

L'Emilia Romagna 
in cinema 
al «Salso film 
e tv festival» 

Si svolge a Salsomaggiore 
Terme dal 19 al 24 apnle il 
•Salso film e tv festival* da 
quest'anno diretto da Sergio 
Zavoli Tema domlrante 
della rassegna sarà «E-nilia 

_ _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ Romagna, terra di cineasti». 
mmmm^mm•»»»••»»»»•»»»»»»»»»•• u n a carrellata di opere e di 
autoi a cui questa regione ha dato i natali Ogni giorno, ol
tre alle proiezioni, sono infatti previsti incontri con gli autori, 
che 'U concluderanno in una tavola rotonda finale con per
sonaggi dell arte e àx Ila cultura. Ma a fianco della manife-
stazisne pnncipale, sano previsti anche iniziative e incontri 
legati alle altre sezior i del festival, la televisione, la compii-
ler-graphic e la video-art 

Alla Rera 
di Bologna 
rubati 
libri di creta 

C'era un libro inciso sulla 
creta e un lungo libro-ser
pente, dalle cui pagine sbu
cavano animaletti erano 
stati realizzati da Roberto 
Pittarello con la collaliora-

^ _ _ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ _ zione di bambini Erano 
•»"••*•»•mmm^m^^m^^•»> espoSti nello stand Eir audi 
della Fiera del libro di Bologna, ma domenica notte ,ono 
scomparsi Questi singolan prodotu libran costituivano I nu
cleo entrale di una mostra pedagogica itinerante adesso 
gravi-mente menomai. Si tratta di un furto senza senso, al
meno questa è l'idea dell'Einaudi che ha lanciato un appel
lo a'inché i testi le siano restituiti, recapitandoli alla segrete
ria della Fiera di Bologna, oppure alla sede della Casa editn-
ce a Torino 

Carlo Delle Piane 
innamorato 
per l'Associazione 
contro 
le leucemie 

Il 19 aprile, al Teatro Valle di 
Roma, I incasso della lecita 
della commedia Ti amo Ma
ria di Giuseppe Manfnc i sa
rà devoluto all'Ali (1 ,\sso-
ciazione italiana contro le 
leucemie) Interpreti dello 
spettacolo, vincitore del Pre

mio «Riccione/Ater» Jcllo acorso anno e diretto da Varco 
Sclaccaluga, sono Carlo Delle Piane il noto attore protago
nista d'i tanti film di Fupi Avatl, e Anna Bonaiuto L'incasso 
sarà destinato alto sviluppo e alla diffusione della ri< erca 
scientifica nel campo delle leucemie 

Si apre oggi a Roccaraso 
Aremogna la seconda edi
zione del premio «Icaro d'O
ro - festival del cinema '.otto-
zero», la rassegna orgarizza-
ta dalla Cooperativa /Vice e 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dallo Sporting Club Par idiso 
™—•»»»»»••»»»»»»»»••••••••»»»»»'•" m favore delle opere di gio
vani >uton italiani che, pur avendo ottenuto consensi da 
parti* della cntica, non hanno poi ottenuto adeguati circuiti 
dislr butivi I titoli in cancorso, in programma fino al 16 apn
le, so-io La donna deila luna di Vito Zagamo lo Peter f a i di 
Enzo De Caro, Manakech express di Gabnele Salvatores 
Odore di pioggia di N co Cirasola, Qualcuno in ascolto d I Fa
llerò Rosati, Rebus di Massimo Guglielmi e Saremo fe,ia di 
Giarfrancesco Lazott 

Film italiani 
«sottozero» 
a! premio 
«Icaro d'Oro» 

Tre vincitori 
al Premio Idi 
per le opere 
teatrali inedite 

Sono tre i vinciton des gnau 
ali unanimità dalla giur a del 
concorso Idi 1990 Scocco 
pazzo di Viltono Franceschi 
si e classificato al primo po
sto, mentre secondi, a pan 
mento sono arrivati Lo tana 

™™"""™1*™,^,"—1"™—™^^ di Alberto Bassetti e Angeli 
ali interno di Francesco Silvestri La commissione presiedu
ta da Paolo Emilio Poesto, era composta da Marco Bernardi, 
Anti imo Calenda, Mi uro Carbonoli, Fulvio Fo, Paolo Petro-
nl. Ugo Ronfani e Carlo Vallauri II consiglio di amministra
zione dell Idi stabilire in seguilo i contributi per 1 allestimen
to dei tre testi nella stagione 90-9) 

STKPANIACHINZARI 

Inaugurazione a giugno 

Quattrocento anni dopo 
una grande mostra 
per Tiziano a Venezia 
M MILANO Mentre Palazzo 
Grassi ha puntato le sue carte 
su un grande artista contem
poranea e soprattutto un 
grande protagonist.i-mani-
polatore-ideatore delle co
municazioni di mass.i come 
Andy A'arhol, Venezia istitu-
zional : (in questo caso il Co
mune con il ministero dei Be
ni Culturali, la Sopnntenden-
za, la National Gallery di New 
York v con le Industrie Gali
leo) punta sul «classico», affi
dando si ad un nome di fasci
no etemo e di preso conu-
nua Tiziano 

Oltrs ottanta op«re del 
maestro di Pieve di Cadore 
(moro a Venezia nel 1576) 
andranno a comporre una 
mostr i presentata len a Mi
lano, che sarà ospitata dal 
pnmc giugno al 7 ottobre 
nell Appartamento del Doge 
a Palazzo Ducale Al pubbli
co ve tanno esposti dipinti 
mai tornati a Venezia prove-
menu da gallene di tutto il 
mondo dalla Nauonól Galle

ry di New York al Prado, dalla 
Nauonal Gallery di Londra al 
Louvre, al Museo di Lenin
grado aPittieCapodirnonte 
Tra questi il Festino ceqli Dei 
da Washington, il Rit atto da 
Gentiluomo da Kasst 1, L uo 
mo dal guanto del Louvre il 
San Sebastiano di U ningra-
do 
Grazie alla sua ambientazio
ne a Palazzo Ducale e ai n-
mandi agli altn capolavon n-
masti nelle sedi cittadine, la 
mostra propone ino tre una 
nlettura della città intera na
turale sezione stacccta della 
mostra sarà la Basilica dei 
Fran, dove I Assunta <• la Pala 
Pesaro potranno es-erc os
servate nella loro O'igmana 
collocazione Di pa-ticolare 
effetto sarà invece, nel per
corso espolitivo, la ncostru-
zione dei grandi sof itti, rea
lizzati dall'artista nel mo
mento centrale della sua atti
vità, come ad esempio quel
lo provenien'e dalla distrutta 
Chiesa di Santo Spirito, ora 
alla Salute 

l'Unità 
Mercoledì 
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