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Un paese 
in crisi 

~~sxr.,.,L nel Mondo "." 
yaHVi Chico Buarque de Hollanda 

Il cantautore e poeta brasiliano racconta i guasti dell'economia 
l'apartheid sociale, i latifondisti intoccabili, la miseria 
«Non è più tempo di analisi, gli intellettuali devono agire» 

Doinenka 
:> settembre 1993 

«Il mìo Brasile perverso» 
GIANNI MINA 

I H «Credo che la parola più precisa per def i
nire l 'attuale momen to del la società brasil iana 
sia la parola perversione. Betinho, il sociologo 
che ha fondato il mov imento "Azione del la cit
tadinanza cont ro la miseria e per la v i ta" e de l 
quale anche io faccio parte, h a r icordato re
centemente in una denunc ia emozionante che 
il p r imo ad usare questa parola, vent 'anni fa, 
per caratterizzare il nostro cosiddetto svi luppo 
economico , fu l 'economista José Serra nel sag
gio "I l perverso miraco lo brasi l iano". Fu una 
folgorazione, una preveggenza, la previsione 
d i un mode l lo elit istico che concentrava la ric
chezza in poche man i ed escludeva la maggio
ranza. Sono condensat i , in questa scelta - c o 
me ha scritto Bet inho - gli e lement i d i una vio
lenza fredda, razionale che ha emarginato mi 
l ioni e mi l ion i d i persone e ha procurato festa 
solo per una minoranza avida e miope. Era il 
Brasile che si opponeva al Cile d i A l lende pri
ma che arrivasse Pinochet e che voleva espor
tare un mode l lo d i "apar theid sociale" imposto 
con la dittatura. Ques to jnode l lo che ha favori
to l 'esclusione sociale c o m e nient 'al tro. ha 
aperto il c a m m i n o verso quel l ' indigenza che si 
manifesta ora c o n 88 mi l ion i d i poveri e 32 mi
l ioni d i brasil iani miserabi l i . La perversione 
de l l 'economia, appunto». 

La voce di Chico Buarque de Hol landa, can
tautore e poeta o rma i crede legit t imo d i Vin i -
cius de Moraes che recentemente il ministro 
del la Cultura francese Lang ha premiato con la 
massima onoref icienza del governo francese 
per i suoi merit i cul tural i , m i arriva al telefono 
da Rio chiara, precisa, con il suo i tal iano insi
cu ro m a forbi to. Quel l ' i ta l iano che imparò po
c o p iù che ventenne quando la dittatura in Bra
sile lo costrinse a farsi esule nel nostro paese e 
lui ne approf i t tò per diventare assiduo frequen
tatore d i Giuseppe Ungaretti e Leone Piccioni. 
Una volta tanto mette da parte la sua prover
biale t imidezza che. da l g iorno del suo succes
so mondia le , trent 'anni fa, con la sua pr ima 
canzone «La banda» lo spinge spesso a lasciare 
per mesi i l p a l c o s c e n i c o e a r i -
fugiarsi a scrivere non solo 
versi o musica m a anche ope
re teatrali d i successo e ro
manzi c o m e «Estorvo» pubbl i 
ca to l 'anno scorso in Italia da 
Mondador i con il t i tolo «Di
sturbo». 

«Non è più t empo soltanto 
d i osservare, giudicare, analiz
zare, anzi non c'è più tempo. 
Faremmo la parte degli intel
lettuali inuti l i . Ce n e già tanti , 
specie dove la vita è più facile. 
Cosi ora s iamo usciti in pr ima 
fila at torno a l mov imento "Ci-
dadania cont ra a miseria e 
pela v ida" creato da Herbert 
de Souza, Bet inho per tutt i . Un 
«ragazzo del la mia generazione, quel la frustra
ta da l co l po d i Stato de l '64 che c i avrebbe op 
presso f ino agli ann i Ottanta. Bet inho aveva un 
fratello musico, Chico Mario che pur t roppo se 
ne è andato anz i tempo da questo m o n d o , e un 
altro, il noto vignettista Hersil che invece anco
ra combat te c o n il sarcasmo del la sua matita. 
T i ricordi? E stato lui i l creatore d i O Pasquin, 
giornale satirico che con l 'arma del le al lusioni 
e del la metafora, c o m e facevamo noi nelle 
canzon i , tentò d i combat tere la dittatura. Le 
sue "strisce" adesso possono compar i re anche 
su La foiha deS. Paulo o su O Journal do Brasi!. 
Ma il problema d i fondo nel la nostra democra
zia solo (ormale è che la denunc ia d i Bet inho e 
d i tutti no i la condiv ide, anzi la potrebbe fare 
anche l'attuale presidente Itemar Franco, solo 
che non ha il potere per fermare l'attuale "per
versione" del la nostra società. Il potere è vizia
to. Il governo è in ostaggio dei grandi proprie
tari terrieri, de i possessori d i miniere d i pietre 
preziose e anche de i banchier i . E possibile sia 
anche bloccato da interessi stranieri. A sette 
anni daj. Duemila il governo brasi l iano non 
può varare n e m m e n o una b landa r i forma 
agraria, una conquista che per le nazioni evo
lute è del l 'a l t ro secolo». 

Sembra veramente un panorama d'altr i tem
pi o una realtà fastidiosa per ch i pensava che, 
t ramontato i l social ismo, il neol iberal ismo sa
rebbe stato la soluzione d i tutto anche in un 
cont inente da sempre sofferente c o m e l 'Ame
rica latina. «Una certezza grottesca - sottol inea 
Chico Buarque - pur t roppo l 'America latina 6 
in Italia e in altre parti d Europa orma i un con
t inente "desaparecido". Me ne sono accorto a 
luglio quando ho tenuto alcuni concert i da voi . 
Nei giornal i i tal iani facevano notizia solo le dif
f icolta d i Cuba, la sua attuale povertà e inade

guatezza al camb io dei tempi , d iment icando 
con una sorprendente dopp ia morale, che 
qua lunque povertà o il l iberalità cubana e nien
te in confronto a quel lo che succede in quel le 
che da voi vengono chiamate democrazie lati
no-amer icane, solo perche si vota. Pensa che 
da noi il co lpo d i Stato nel '64, con la scusa del 
per icolo comunista, avvenne in realta perché il 
presidente Joao Gulart voleva tentare una rifor
ma agraria, neanche radicale, assegnando ai 
contadin i solo le terre incolte o improdutt ive. 
Trent 'anni d o p o s iamo ancora davanti al lo 
stesso prob lema, diventato gigantesco perché 
la gente é scappata dal la condiz ione di schia
vitù nei camp i in cerca del la sopravvivenza in 
citta ed ha gonf iato le periferie del le metropol i 
f ino a farle scoppiare. 

La legge che vale in questi inferni, dove l'u
nica economia è spesso lo spaccio del la dro
ga, è quel la del la giungla, del la sopraffazione. 
Non poteva essere altr imenti se in Brasile ci so
no ancora molt i possidenti che hanno proprie
tà grandi c o m e il Belgio o c o m e il Nord Italia, 
proprietà che amminis t rano con "guardie 
b ianche" investite d i fatto d i un assoluto potere 
d i vita o d i morte sul territorio. Per questa gente 
non c'è un prob lema del la terra e se c'è si risol
ve con una «boia», una pal lottola. E non esiste 
nemmeno il dubb io che c i sia un prob lema de
gli indigeni o dei diritt i civil i o sindacali . 

Eppure, a parte la polizia mil i tare, vera pa
drona del le città, ci sono solo due categorie d i 
persone intoccabi l i in Brasile: questi grandi la
tifondisti e i banchier i che guadagnano con 
l ' inf lazione e non p roducono nul la. E queste 
due categorie rappresentano appena il 5'X del 
paese. Pensa che attualmente, con un' inf lazio
ne del 35% al mese, il salario m in imo è d i 60 
dol lar i . C'è paura e rabbia. Paura del la fame. 
C'è una classe media impoverita che teme di 
diventare misera e reagisce con l 'egoismo e 
talvolta con il c in ismo còme nel caso dei tre ra
gazzi r i tenuti ladri, inseguil i e bruciat i vivi sul 
lungomare di Rio fra l ' indifferenza dei passanti 

e perf ino nel caso degli 8 
bambin i d i strada massacrati 
dal la pol izia mil i tare per ven
detta davant i alla chiesa del la 
Candelana mentre dormiva
no». 

C'è un pizzico d i imbaraz
zo, a questo punto nel nostro 
d ia logo telefonico: «Vuoi dire 
che la gente approva questi 
metodi?»,chiedo. ' 

Chico Buarque provn n 
spiegarmi: «Molta genie ha 
paura e scopre la parte.peg
giore d i se. Ci sono lettere ai 
giornal i emblemat iche in que
sto senso. Dicono: "I massacri 
in piazza del la Candelaria, 
nelle favela sono casi incre-

i bambin i d i strada sono diventati 
un nemico. I commerc ian t i , per 

esempio, d icono d i essere stanchi dei loro as
salti, dei loro furti. Un deputato d i Rio, ex pol i 
ziotto, si è fatto eleggere addir i t tura con uno 
slogan simile a quel lo del generale Custer " l ' u 
n ico ind iano buono è quel lo mor to" . Lui lo ha 
parafrasato cosi : "L 'un ico bandi to buono è il 
bandi to mor to" . Molt i bandit i o rmai sono però 
adolescenti e mol l i bambin i sono futuri bandi
t i . Ma nessuno vuole porsi il problema del per
ché mi l ion i d i bambin i in Brasile abb iano solo 
questa prospettiva futura». Tut to questo, c o m e 
ha scritto Betinho, è frutto del la «perversione 
del l 'economia». Con la dittatura po i la perver
sione penetrò profondamente nel lo Stalo re
pressivo, selvaggiamente privatizzato e sac
cheggiato dall ' interesse d i pochi gruppi pode
rosi. Lo Stato ha generato polizie impuni te, 
con poteri assoluti che torturano, ammazzano 
e seminano la paura c o m e forma di contro l lo 
pol i t ico. Cosi lo Stato ha divorziato dal la socie
tà, ha disintegrato il sent imento pubbl ico, ha 
cancel lato il dir i t to d i c i t tadinanza. È nata così 
la perversione nella pol i t ica. «Come l 'econo
mia ha generato la miseria e la pol i t ica la re
pressione - aggiunge Chico - , la perversione si 
è infiltrata nel tessuto sociale geneiando un c l i 
ma di "si salvi ch i p u ò " e la rottura d i ogni soli
darietà nelle relazioni social i . Successivamen
te anche con il r i torno del la democrazia for
male ha cont inuato a tr ionfare la filosofia di d i 
fendersi dagli altr i , d i isolarsi d i vincere a spese 
di qualcuno. E si sono bl indate strade, condo
min i , edif ici e sono cresciute, per beffarda iro
nia del destino, le ditte che forniscono sicurez
za mentre prol i feravano i sequestri. Quando 
l 'anno scorso Rio ospi tò la conferenza mon-

sciosi, ma., 
un per icolo, 

Jorge Amado 

«Los menifìos de la rua 
hanno perso l'innocenza» 
• • .lorge Amado, il grande 
cantoredél Brasile povero ma 
ancora umano, sta partendo 
da Parigi per la Spagna. Dopo 
l'infarto che lo ha colpi to a giu
gno i medici hanno chiesto al 
grande scrittore, B ienne, d i 
evitare emozioni , anche le 
pressioni di chi vorrebbe da lui 
spiegazioni sul l ' imbarbari
mento della società brasiliana: 
«i medici mi hanno chiesto 
perfino d i non scrivere 'che è 
come domandarmi di non re
spirare Riprende!, i .1 ' ul< 1 ,11 
autunno. Adesso vado via an
che da Parigi perché moll i vor
rebbero sentire la mia opin io
ne su quel lo che succede nel 
mio paese e 10 sono soltanto 
triste e non sono là. Non mi 
piace dare giudizi su qualcosa 
che non sto vivendo quol idia-
namenle». 

Cerco di vincere la sua ritro
sia parlando del l ' imminente 
pubblicazione di «navigazione 
di cabotaggio», appunti di una 
vita per una biografia che ha 
deciso di non scrivere. Un l ibro 
d i incontri, d i aneddoti d i vita 
che sta per uscire anche in Ita
lia pubbl icato da Garzanti, ma 

non ho successo: «Non riesco 
ad immaginare il futuro prossi
mo del mio paese. Che società 
è quella dove «los menif ios de 
la ma», i capitani della spiaggia 
che io ho raccontato 25 anni fa 
non sono più innocenti, com
piono alti cr iminal i , sfruttali da 
cr iminal i e giustiziati da poli
ziotti militari senza che ci sia 
più nessuna speranza per lo
ro? Che società è quella dove 
anche gli indios hanno perso 
l ' innocènza per sopravvivere e 
aff i l i .m<i 'episte, l , •!.• !, >i . '. ne 
a narcotrafficanti e a «gannì- ' 
peiros» che li ammazzeranno 
dopo avergli tolto non solo la 
loro ricchc/iza ma anche la lo
ro aulica dignità? l i una socie-
là, che cadute le loro giustifica
zioni ideologiche, le scuse del
la lotta alla sovversione, ha 
corrono o cerca d i corrompere 
tutto. I l o letlo che Collor de 
Mello, il presidente deposto 
per corruzione inizicrà ora un 
viaggio d i conferenze all'este
ro e ci sarà anche qualcuno, 
nel mondo che si dice demo
cratico, che lo andrà ad ascol
tare. Ma cosa potrà raccontare 
di interessarne Collor de Mel

lo? Dopo il suo passaggio nella 
vita brasiliana l'inflazione è al 
35",,. il salano min imo verrà, 
portalo sembra a 90 dol lari . E 
quando questo avverrà l'infla
zione si sarà già mangiato l'au
mento». Chièdo se c'è un uo
mo che abbia secondo lui la 
personalità per tentare di risol
levare il Brasile- «Non so. Briso-
la, il governatore di Rio è un 
populista ma non 6 mai stalo 
povero, quindi fa il "padre dei 
poveri" I 'unico por ora è 1n,na-
ciu da :>il\u Lulu. che su le ele
zioni avvenissero oggi sarebbe 
eletto a larga maggioranza. Ma 
chissà se lo faranno arrivare in 
fondo. È un operaio, un sinda
calista che sia imparando a fa
re il leader. Sarebbe veramen
te una novità, un cambio asso
luto per il Brasile ma la lotta 
contro di lui sarà durisitna, 10 
vorrei che parlasse più d i po
polo e meno di classe operaia. 
Sono stato comunista, sono 
stato arrestato e imprigionato 
tante volle per le mie idee, co
nosco quindi i pencoli che na
sconde la parola «dittatura», 
anche se del proletariato. C'è 

tutto un popolo che chiede 
giustizia in Brasile contro l'ar
roganza, la violenza di pochi». 
Chiedo a Jeorge Amado se 
vuole parlare della pubblica
zione da parte d i alcuni gior
nali brasiliani vicini al polere 
economico di presunti docu
menti degli archivi sovielici ri
guardanti il leader storico del 
partilo comunista brasiliano, il 
leader delle prime batlaglie c i 
vili degli anni 30 descntto co
mò un agpntp del comunismo 
suviellcu dell epoca AinaUo 
taglia corto: «Sono slato suo 
amico. l ì sialo un simbolo per 
il popolo brasiliano. Un'opera
zione come questa di distru
zione dei pochi punti di riferi
mento che la genie più misera 
ha avuto in questi anni in Bra
sile è il chiaro tentativo di crea
re un cl ima avvelenato per le 
elezioni del l 'anno prossimo. 
Ma ti ho detto non mi sento d i 
concedere un'intervista. Vo
glio recuperare le forze e poi 
scrivere. È sempre stato questo 
il mio mestiere. Racconto sto
rie, non sono un pensatore». 

L C ' M 

Di fianco 
al titolo 
la straziante 
immagine 
del massacro 
di otto bambini 
di strada 
davanti 
i i ' i rfiip^n 
della 
Candelana; 
a sinistra 
in alto, Chico 
Buarque de 
Hollanda 
e, qui sopra. 
Jorge Amado. 
Nella foto 
piccola 
Gianni Mina 

diale sul l 'ecologia e fu uti l izzato l'esercito, con 
Carri armati fin dentro le favelas, per assicurare 
la sicurezza ai delegati, c'era ch i faceva notare 
"Avete visto che tranquil l i tà, c o m e si sono in
terrotti i sequestri, come scorre tranqui l lo il 
traffico?". Questa è la perversione sociale che-
si sta insinuando in a lcuni settori del paese an
che se c'è una società civile che sta reagendo». 

Domando che ne è de l l ' immagine stereoti
pata del brasil iano allegro, sambista, edonista 
ed inoffensivo, appagato, capace di sopravvi
vere con poco. 

Sento dal l 'a l t ro capo del telefono una risata 
amara: «Di questa immagine de l l ' uomo cordia
le e del l ' idea possibile d i una nazione capace 
di una gioiosa mescolanza razziale è respon
sabile m io padre insieme a Gilberto Frcjre. Mio 
padre era uno storico prestigioso. Scrisse un l i
bro famoso anche in Italia Alle radici del Brasi
le e Frejre un'ultra opera che ha fatto epoca 
Casa grande e sensata del la tri logia Padroni e 
schiavi. Ma il loro progetto, o forse è megl io d i 
re la loro speranza di una nazione generosa di 

gente cordia le in una società mista, è stato fru
strato da una economia selvaggia che ha sem
pre favonio il privilegio d i pochi . Ci s iamo sem
pre vantal i del la presunta assenza di razzismo 
in Brasile rispetto alla realtà nordamericana e 
adesso dobb iamo prendere atto mal inconica-
rnenle che, al contrar io degli Slati Unit i , da noi 
soltanto nello sport o nelia musica un negro 
può affermarsi. Noi non abb iamo un cago di 
Stato maggiore negro né senatori, né magistra
ti, né presenze rilevanti nella gerarchia eccle
siastica d i radice alro-brasil iana. La spiegazio
ne sta nella scuola. Negli Stali Unit i , una volta, 
c 'erano scuole separale per bianchi e neri, ma 
c'erano. Da no i , spesso, per i neri non c'è pro
pr io la possibilità di arrivare f ino alla scuola. È 
I roppo lontana dalla favela. Il figlio d i un mise
rabile a nove anni lavora o è per strada e se è 
donna, sovente, a dieci anni si prostituisce 
Una perversione sociale. La scuola davvero ta
le è stata privatizzala c o m e le strade, le case, i 
c inema i teatri che sono ormai incorporat i in 
grandi shopping-center vigilati da guardie pri

vate dove la maggior parie dei brasil iani non 
entrerà mai». 

Ciuco Buarque che affrontava con finezza e 
levila già negli anni Settanta quesli temi in di
schi memorabi l i c o m e «Il funerale del lavorato
re» o «Costrucao». è impegnato con altri artisti 
in una sene di manifestazioni d i denuncia e 
nel lo stesse tempo di sostegno del la società c i 
vile che si sta muovendo in Brasile, in partico
lare in quesla settimana di feste nazional i . Con 
Gilberto Gii, Caetano Veloso, Javan, Joao Bo
sco, Paulino da Viola, tutti cantautor i eredi del
la grande tradizione del samba, la sett imana 
scórsa ha iniziato una serie d i manifestazioni 
con l ro la fame 11 seslo paese produl tore d i ali
menti al mondo deve affronlare un'emergenza 
che sembrerebbe più vicina al l ' India, ai Ban
gladesh o alla Somalia. 

«È stata quesla disfalla de l l 'economia neoli
berista, quesla esigenza di un m in imo di Slato 
sociale che aiuti a sopravvivere o rma i la metà 
d i questo paese di 150 mi l ion i di abitanti che 
ha fatto all ineare a sorpresa il presidente Ite-

mar Franco, succeduto al deposlo Col lor de 
Mel lo. a posizioni più progressiste insieme alla 
maggior parte dei capi d i Slato lat ino-america
ni r iunit i a Bahia a luglio. Le teorie neol iberal i 
hanno causato nel nostro cont inen le più orror i 
che il social ismo nel l 'Europa dell'Est anche se 
ancora pochi in Occidente lo vogl iono accetta
re E propr io l ' informazione, la comun icaz ione 
e la tv commerc ia le è una del le u l t ime perver
sioni della noslra società». 

Proprio Herberto de Souza, Bet inho, che il 
presidente in car ica ha ricevuto per chiedergl i 
consigl io, ha detto che a completare l 'opera d i 
imbarbar imento d i una società assolutamente 
senza giustizia ha contr ibu i to anche la televi
sione p roponendo un 'onda fantastica d i vio
lenza e banal izzando a tal pun lo la vila da ri
durla a un puro spettacolo visuale, senza sen
so, senza valore e senza speranza. Una moda 
mond ia le - ha tenulo a sottolineare il sociolo
go - che in Brasile si è installata con una arro
ganza mai vista. Questa cultura dei mass me
dia ha banal izzalo talmente la vita che in que
sto paese privo d i ammort izzator i social i , l'esi
stenza non vale niente. 

«Purtroppo mol l i di quesli messaggi, d i que
sti model l i perversi -- aggiunge Chico Buarque 
quando ci to il saggio d i Bel inho - si sono insi
nuati nella coscienza di mol te persone e anche 
di mol t i giovani, ma hanno avuto anche l'effet
to d i far nascere moviment i c o m e il nostro nel
la società civi le, iniziative alla ricerca d i valor i 
veri della vita e d i un sent imento c o m u n e di so
lidarietà. Noi facciamo riflettere la gente con 
queste domande : c o m e può un gruppo di po l i 
ziott i mil i tari entrare in una favela e ammazza
re tante persone a sangue freddo, donne , bam
bin i , esseri umani che suppl icano solo il d i r i t to 
alla vita? Come possono ammazzare senza ri
morsi persone con le qual i qualche ora p r ima 
magari avrebbero potuto conversare in un caf
fé, bevendo una birra7 Ma ch ied iamo anche 
c o m e si possa giustificare una coscienza per-
,t I-,,, [ X I ,, l ].\ '. ,1.1 < ' ! , i , , , , ,1 V , t t ' S t i l l i l e u i l i 
struggere abb iano lo slesso signif icato o pro
ducano solo indifferenza? Cosi qualcosa sta 
cambiando . Ci sono anche imprendi tor i , pro
fessionisti che seguono il mov imento apart i t ico 
contro la fame creato da Betinho o che appog
giano, ad esempio, Ignazio Da Silva. Lula che 
in questo momen to , se c i fossero le e lez ioni , 
sarebbe il p r imo operaio metal lurgico eletto 
presidente nella storia de l paese. Cèrto i mi l i ta
ri del la riserva fanno r iunioni par lando ancora 
c o m e un tempo di golpe e uno c o m e Lula che . 
c o m e pr imo atto farebbe la r i forma agraria e 
tenterebbe di creare una società meno dise-
guale, non avrebbe cont ro solo i " lerratenien-
ìes" e 1 banchier i , ma forse anche la tv privata, 
la poderosa Teleglobo che nel '90 impose Col
lor de Mel lo creandolo dal niente e che, ora, 
propr io non potrebbe sopportare un presiden
te che limi'asse un poco lo strapotere del la 
proprietà privata. Questa gente pensa ancora 
"il paese sono 10", ma forse il nostro prob lema 
non è solo interno Non so per esempio quant i 
dei paesi che ci danno cont inuamente lezioni 
d i ecologia sarebbero interessali a un c a m b i o 
in Brasile. L'ecologia è una bella bandiera per 
le democrazie occidental i ma le industrie che 
hanno interessi in Amazzonia e stanno distrug
gendo il nostro ecosistema non sono solo bra
sil iane ma. oltre che nordamer icane, anche te
desche, italiane, francesi e perf ino scandinave 
svedesi e norvegesi, il p r imo m o n d o , insomma. 
Diff ido d i chi si accorge del d ramma del Brasile 
solo per la strage dei bambin i davanti alla chie
sa del la Candelana o per il massacro l'altra set
t imana di 75 indios Yanomami e ignora che a 
uno o due al g iorno ne muo iono mol t i d i p iù in 
una sett imana, in un mese, in un anno, f ino ad 
arrivare a essere migl iaia. Il problema esiste ed 
è economico e sociale e riguarda gli interessi, 
l 'egoismo anche di ch i si crede buono , demo-
cral ico in altre parti del mondo» 

Chico Buarque per ann i ha scelto la metafo
ra come suo l inguaggio artistico, adesso evi
dentemente è giunto il momento d i parlar 
chiaro. 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: ancora una giornata carat
terizzata da un convogliamento di aria fredda e 
instabile proveniente dai quadranti settentriona
li. La variabil ità sarà la principale caratteristica 
delle vicende meteorologiche odierne, Subito 
dopo l'anticiclone atlantico che in questi giorni si 
è esteso in posizione anomala verso I Europa 
Nord-occidentale si estenderà gradualmente an
che verso l'Europa centrale e successivamente 
verso il Mediterraneo e l'Italia. Il tempo quindi si 
avvia verso un breve periodo di miglioramento 
che dovrebbe coincidere con la metà della pros
sima settimana. Le temperature scese al di sotto 
dei livelli stagionali si riprenderanno specie per 
quanto riguarda i valori massimi. 
TEMPO PREVISTO: sulle regioni del medio e 
basso adriatico e quelle ioniche compreso il re
lativo tratto della dorsale appenninica ed anche 
sulle Alpi centro-orientali annuvolamenti irrego
lari a tratti accentuati ed associati a piovaschi o 
temporali. Su tutte le altre regioni italiane condi
zioni di variabil ità caratterizzate da alternanza 
di annuvolamenti e schiarite. 
VENTI: deboli o moderati provenienti dai qua
dranti settentrionali 
MARI: mossi ma con molo ondoso in diminuzio
ne l'Adriatico e lo Ionio, leggermente mossi gli 
altri mari . 
DOMANI: sul settore nord-occidentale lungo la 
fascia tirrenica e sulle isole maggiori condizioni 
prevalenti di tempo buono caratterizzate da 
scarsa attività nuvolosa ed ampie zone di sere-

T E M P E R A T U R E I N ITALIA 

10 21 L'Aquila 
12 22 Roma Urbe 
14 20 

~13 2T 
RomaRumic 18 29 
Campobasso 15 23 

14 22 Bari 
11 23 Napoli 
14 20 Potenza 

Genova 19 27 S M Leuca 
Bologna 14 ?5 ReggioC 
Firenze 16 25 Messina 

16 25 Palermo 
16 29 Catania 

Perugia 16 24 Alghero 
15 32 Cagliari 

T E M P E R A T U R E ALL'ESTERO 

Amsterdam 8 17 Londra 
18 np Madrid 
11 np Mosca 

Bruxelles 12 18 Nizza 
Copenaghen 7 14 Parigi 
Ginevra 11 np Stoccolma 

7 np Varsavia 
17 21 Vienna 

17 29 

20 32 

18 32 

b np 
16 np 
10 np 

Per iscriverti telefona a Italia 
Radio: 06/6791412, oppure 
spedisci un vaglia postale 
ordinario intestato a: Coop Soci 
di Italia Radio, p.zza del Gesù 
47, 00186 Roma, specificando 
nome, cognome e indirizzo. 

ItaliaRadìo 
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Commerciale feriale L 130.000 
Commerciale festivo L 550.000 

Finestrella 1- pagina feriale L. 3.510 000 
finestrella 1" pagina festiva L. 4 830 000 

Manchette di testata L 2.200 000 
l loi i . i / ionnl i L. 750 000 
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l-'enali I. 635 000 - Festivi L 720 000 

A parola Necrologie I. 4 800 
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