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ifCorrtere 
In Russia 
Accident!, che aeccatura dover se-
gnalare tra gB spot mlgliorl usciti in 
questi uHml tempi quello della 
conconenzal Edeccolo IIU Come-
re delta sera, in combutta con I'At
lanta e I'Enciclopedta geogralfca 
De Agosllnl. promuovere se stesso 
con InteIHgneza e Ironia. Ttatlasi dl 
uno spot che racconta, inscenan-
do una stluazlone paradossile ma 
icaUMca: un cosmonauts da pri
mate, cha deveessere restate in ot-
Wta una vita, cade tinalmente sulfa 
Terra, planeta Russia. Cosl almeno 
erode lui. Perchft Irtvece ormai si 
tralta dl Uctaina. come splega con 
modi spied unaconladina del hir> 
go dall'aspetto piuttoslo virile. II 
dlfttogo si svolge in russo e ha un 
efleno parodlslico per via delle dl-
dascalte. Alio spot -Cacal Russia- si 
accompagna una intensa campa-
gna stampa orchestrata, come 
quella tetevtolva, dalla agenda 1B-
WA. Drrezlone creaiiva dl Luciano 
Naidt, casa dl ptoduzione Euphon. 
Regla dl rfaccardo MUanl (aiulo di 
Mann) Moretti In Cam diario). Una 
curtesM: II Ilnto cosmonauta c In-
tarpretato dal corrispondente della 
Tasa a Roma Dmitri Fotounine. La 
contadlna ucraira e NelH Presno-
va, un'altra russa di Roma. E la Re-
pubbllca Uctaina 6 In ream la ri-
«etva naturallstlca dl Manziana nel 
La*to. 

Hal 
L'emor/one 
de/canons 
Pagare II canone non place a nes-
suno, Eppure la campagna ideata 
e realiuala per la Rai dalla Mc-
Cann Brickson dl Roma rlesce a 
spiegarcl perch* dobbtamo pagar-
lo, attnwerso una suggesuone nar-
rativa. CI st mcconla una storia, la 
storia si Interrompe e rimana so-
spesa, come II campione dl salta 
che levtta sull'asUcella. Oppuie co
me gll Innamorall inbiaftco-e.nen) 
che non passono abbraoclaisL 
Due film da 50 second! e uno da 20 
p n convfcercl dl quello che gia 
sappiamo e cloe che «non bisogna 
IMenompere I'emozlone Rak Lo 
eHciamo alia nostra manieta. ri-

Cndsndo to slogan dl una nostra 
laglla poHttea contra I'imenu-

zkme del film. Uno spunto che evi-
dentemente * stato raccoKo dalla 
agenda UcCann per rllanclare la 
campagna abbonamenU, Dliezlo-
ne cerattva dl Anlonlo Maccario, 
case dl produdone Clneteam. Re
gla dl Theo Delanay, E non dimen-
Hchlamo la musiche: Maurice Jarre 
01 Kma di Lorn) e i Beatles {You 
tmnumynome). 

Uftfcm 
Magnum P./. 
Invetta 
Tocca a Tom Selleck, slmpatico 
protagonista della aerie Magnum 
P.!., salve m clma all'Himalaya per 
promuovere Upton Yellow Label. 
Lui che stava sempre in bermuda e 
sotto le palme, 6 costretto a riscal-
daisl con un te bollente pnma di 
dare la icalaia alia vena. 'Mi sento 
in clma at mondo-, esclama il 
compagnodl contala. E tuttock) al 
posto ddla sedentaria campagna 
dl Prima, quella affidata alia «ener-
gla vocale- dl Dan Peterson. L'ldea 
di rovesclare la loglca del messag-
glo e del dlretlore creatlvo Darto 
Dta* {J.W. Thompson). Casa dl 
pnxhizlone The Mill. Regia di John 
Maries. 

BtoWlfllifwwrt..., 
llsesso 
deirAuditei 
1 dad lomitl quotldlanamente da 
Audltel non si limltano a inlonnar-
cl sul programml piO visit dal tele-
spetiatofl. Emtano anche nel pnVa-
todiuomlnledonne.CI dicono eta 
e abfiudlnl, censo e gusH. Manca-
no Hmm sob i senlhnenti. ma col 
tempo si afrivera anche a quelll. 
Per Intanto accontentlamcci dl sa-
pere che ua Ral e Flnlnvest il pub-
bUco si divide In maruera abba-
slania stenUicatlva sla nelle lasce 
orarie defglomo che In quel fatkll-
co o coWeso -prime «me* (20^0-
22,30) che raggiunge gll ascoltl plu 
altl. U Ral conqulsta pffl maschl 
che lemmlne, plu anzlanl che glo-
vanl, plu abilanll del ceniro Italia c 
del Nord Ovesl E. soprattutto, tra 
cotoro che guardano 1 programml 
della iv pubbllca, prevalgono dl 
gran hinga queUI dl cultura plu al
ia, ck* diplomat! e laureatl (addl-
rittun II60* conlro il 30). Come 
itu|?PenMiect 

IL CASO. Dal 1° gennaio sono liberi i diritti dello scrittore pescarese: t subito polemica 

La guerra di D'Annunzio 
ajn-DMiunow 

• MILANO. D'Annunzio bambino 
prodigio, D'Annunzio che vola su Hu
me, & Annunzio slndacallsla, cronista 
mondano, martto, padre, ftglio. naict-
so, Intedele. sensuale, decadente. 
D'Annunzio contro Caiducci. D'An
nunzio e II Supemotno nicciano, ab-
bastanza suavolto neil'inteipretazione 
pet giustificare masstma liberta, so
prattutto i propri vizi pnVati. Ce ne sa-
rebbe abbastanza per irovarlo insop-
portabile. GabrieW D'Annunzio (co-
gnome vero Rapagnetta), nato a Pe-
scara nel 1863, mono a Gardone Hi-
viera net '3S, piolagonisia in tutlo 
quello che lece e disiece E invece, a 
crnquantasel anni dalla morte del 
poeta de La pioggia nel pinelo, si sca-
tena, puntualc, la batlaglia sui diritti 
delle opcre che la Mondadori ha per-
so dal primo gennaio lino al primo lu-

!
!lio di queslo stesso anno. Un breve 
nterregno causato da un particolare 

marchlngegno giuiidico del quale 
molt! editor!, da Garzanti a Newton 
Compton. che putilica in questi gior-
ni in undid volum! a S3.900 lire I ope
ra complela del Vale, cercano di ap-
praiittare. I sei mesi di vaamm cosie-
ranno carl alia Mondadori. ma anche 
alia Fondazione del Vittoriaie. alia 
quale VB una parte dei diritti. Sob I! 
primo luglio, infattl. 1'lialla si unllor-
meiS alia nonnativa Cee, che prolun-

8a da 50 a 70 anni il pertodo di prot& 
zlone sulla pioduzlone anistica. in vi-
gore ormai in tulta Europa. Una sca-
denza che il govemo Berlusconi aveva 
voluto arttklpare con un •decrettn, 
che riguardava anche Pirandello, con
tra il quale erano insoiti alcuni parta-
ntenlari tacciando la scelta del Presi-
dente del Consiglio dl inieresse priva
te in atto pubblico (Mondadori £ d! 
propriety dl Berlusconi). 

Per quello che riguarda la battaglia 
editoriale, com'eia gia accaduto per 
per Pirandello, i prim! a muoverci so
no stall i slgnori del «f«Uocosto», alias 
Newton Complon. I he cofanetli con-
tenentl I'opera omnia dl D'Annunzio 
saranno in llbreria a partire da mela 
gennaio nella fortunata collana dei 
Qrandi Tascabill Economic! Inventala 
da ViOork) Avanzini appena due anni 
la. Convinti che it momenlo giusto per 
ripropone la figura dell'eccentrico pe
scarese aia anivato, alia Newton ban-
no aftidato la cura dell opera a Gio
vanni Anlonucci e Gianni Oliva che da 
diversi mesi si stanno occupando del-
i'elefantlata edlzione. Tra le chicche 
annunciate, in uno dei ire cofanetti 
doviemmo trovare alcune larisstme 
Uaduzion! delle opere in hancese del 
•poeta armato» (ad esemfJo quelle di 
Ettorelannl). 

All'lnsegna della setaione le scelle 
di Garzanti, che, a partire da maizo ri-
pioponti nei Grand! Libri, opere come 

llpidceie,!! iVwmmO, Nifa-tle della Pc-
scaia.La/igliadihrio, NOvelle. Facen-
doli entrare nella plu classica delle 
collane. nnkxhita da ottimi apparafi 
crititi, la speranza e di arrivare, con un 
autore ancora popolarissimo. al pub
blico degll studenti iiceall e univetsita-
ri. 

Ma il problema D'Annunzio non ri
guarda soltanto la Mondadori. Cos! se 
per il direttore editoriale dei classici, 
Ernesto Ferroo. "alia fine, anche se al-
tri editor! pubblichetanrto le opere di 
d'Annunzio, sar4 falta vaiere h <e-
troattivita, e come awiene sempie in 
Italia, tuno finira In sanalorie c condo-
ni poco dignirosi", secondo il presi
dents del Vittoriaie, Prancesco Perfetii 
«non esiste la vocalio kgis e I diiitti 
avrebbero dovuto esserecongelati per 
sei mesi«. Peifetti, che ha incaricato i 
legal! del Vittoriaie di occuparsi della 
delicata questioiie. e deciso a date 
battaglia. Gla, ma a chi? La Siae, la so-
ciela italiana degli aulorl ed editori, ha 
glissatn pteclsando nei gkwni scots 
che i I'oidinamento te&slativo italia-
no a indicate quando scadono i diritti 
degll autori aggiungendo che -la Slae 
ha tutto I'interesse a tutelaie i dintti 
degli aulon, e per questo non 6 in po
lemica con il Villoriale degli Italian! ri-
guardo alia tutcla delle opere di Ga-
briele D'Annunzio". 

II problema, per il Vittoriaie. e <li de-
naro. Nonostante la parte plO rllevante 

deldtfitti'd'autdre sulle opere vada at 
pronipoti (facendo qualche conto. si 
rratta di piO di cento mllioni I'anno), 
la iondazione del Vittoriaie, per deci
sions testamentaria del poeta. ha 
sempie poluto contare su un contri-
butoconsistente. 

Anche pet la Mondadori, owia-
mente, 6 un problema di denaro. 
D'Annunzio e ancora II dasstco italia-
no pin venduto, I'Oscat piii vendulo. 
tra i Meridiani e gia alia terza edlzione. 
Cosl pet tamponaie la peretita tempo-
ranea, «s(ruttando. nello stesso tempo 
la riiinovata attenzione per it Vate, la 
casa editrice di Segrate manda in ll
breria alia line del mese on piccante 
volumello, L'hofem di D'Annunzio 
(168 pagine, lire 27.000) di Attilio 
Mazza. che raccoglle focosissime let-
tere inedite del poeta alle numerose 
amanti. Vero e proprio calatogo-in-
venlario, il libro 6 state scritto giaiie 
alia plu classica delle-confident!; la ca-
meriera. Una camerleta tuttolare, la 
ftancese Emlle Mazoyer, che hi ac-
canto allarlistadal 1911 al 1938. Do-
po essere stata sua amante. il poeta 
ormal anziano le aveva aflidato il 
compilo di trovargll giovani Rdanzate 
che ia donna vestiva e prolumava se
condo gliordini del «padrone». Ma so
lo alia line. Perche il resto, da Eleono-
ra Duse a Tamara de Lempicka, si 
precisa nel libra, fu tutla opera del 
poeta. 

Lltalia riscopre 
il suo dandy 

OTTAVIOMOCMI 

D 'ANNUNZIO: h'nalmente anche lltalia aveva il suo 
dandy. Non e'eta sollanto la Francla con Cario Bau
delaire, Carlo e non Charles. Si veda, per esempio, 

t'inlzio del Libro Terzo de II Piacere dl D'Annunzio, dove il 
nqme del poeta Itancese risulra tradotte con I'italiano Carlo. 
Aevocare quel Carlo sono le riflesstenl d! Andrea, reduce da 
un'assenza che ora gil (a appiezzare di nuovo la beltezza dl 
Roma vista dall'alto di Trinita de' Monti. II paesaggio e k> 
slesso che poi avremmo visto e rivisto nei lilm neorealisti e 
nelle commedie all'irafeina: «Pei qualcbe tempo egli rimase 
con la fronte contro i vetri della iinestra a guardare la sua Ro
ma, la giande citti dilelta, che appariva in londo cinerea e 
qua e la a^entea tra te raplde alternative della pioggia spin-
la e respinta dal capriccio del vento in un'atmosfera tutta 
egualmente grigla, ove ad intervalll si dtllondeva un chiaro-
re. subito dopo spegnendosi, come un sorridere fngace. La 
piazza della Trinita dei Monti era deserta, contemplata dal-
I'obellsco solitarkw. 

"(,.,) Sul Monte Mario II cielo si oscurava. le nuvoie si ad-
densavano, dlventavano di un color ceruleo cupo d'acqua 
raccolta, si dilatavano veiso il Glanlcolo, si abbassavano sul 
Vaticano. La eupcia di San Retro toccava con la sommita 
quella enotme adunazione e pareva sostenerla, simile ad 
unagigantesca pila di piombo.. 

Nel veto dei pensieri edella pios^a appare 11 volte di Ele
na Muti: <£d Elena Mull gli entro nei pensieti. si awicinA al-
I'oltra, si confuse con laltra. evocata da quella voce; e a po
co a poco gli volse i pensicrt ad imaglni di volurB. II letlo do-
v'eflli riposava e lutte le cose inlomo, lestimoni e compile! 
deUe ebrezze antiche. a poco a poco gli andavano sugge-
rendo imagini di volutta. Curlosamente, nella sua imagina-
zione egli comlncio a svestire la senese, ad involgetla del 
suo deskterio. a darle attitudini di abbandono, a vedetsela 
tra le braccia, a goderla. II possesso matetiale di quella don
na cosl casta e cosl pura gll paive II piQ alto, il piCt nuovo, i] 
plu ratogodimento acui potesse egli giungere ecc. «c.». 

Celeste fiasi sarebbeio state giu-
dlcate molto azzardale d i quel let
ter! di D'Annunzio che cercavano 
sollecltazlonl che con la lettetatuia 
avevano poco a che lare. D'An
nunzio ebbe presto larga popolari-
ta tra i ceti piQ diversi della popola-
zlone. t suoi lomanzi, specialmen-
te II Piacere, hirono subito ricercall 
dagli amatori di brivkli eptdennici. 

I lettori di D'Annunzio videro in lui il dandy che I'ttalla non 
aveva, e amarono e ammiFarono piQ le suestravaganzeche 1 
suoi libri e la sua poesia. Ben nascosto in londo ai casseui 
delcomOc'eraspessoffHocere. Le stravaganze, iLvolo su 
Vienna, t'impresa fiumana, (ecero di lui II personagglo pub-
blicamente pH) detestato e riprovato e privatamente piO 
amato e approvato. Lltalia tra fine secob e secolo XX ebbe 
da hil le stravaganze che 1 suoi cittadini, allora sudditi, non 
avevano I'aidire di complete. Anche i ceti pid povui lessero 
IIPlacetee se lo passarono dl mano in mano. La sua hi si di-
rebbe, una grande popolarlla clandestina. Ftasl come quelle 
che abbiamo trascrilto dal Libra Terzo de II Piacere condu-
cevano immedialamenre D'Annunzio nella schlera dei por-
nografi o, se non proprio dei pomografi, almeno degli scrS-
tori da leggeie di nascosto. Del resto. per quarto tempo Gio
vanni Boccaccio* stato letto, non gla pet la bellezza dei suoi 
racconti, o per la sua lingua, ma pet il conlenuto delle stone 
taccontate? Per hingo tempo, quelle frasl de II PkK&efutano 
considerate pomografia bella e buona. Pet non partare poi 
delle storielte che conevano sul suo conto: sulle sue donne, 
sui suoi presunti amanti. sui suoi vizi, sulla sua vaniti e sui 
suoidebiti. La Capponcina. nei press! dl Settignano. era nola 
solamente per D Annunzio e pet le visile dei creditori, Sul 
suo Ita liano si dlceva una cosa sola: che non s! capiva. 

Quando mort, lummo sorpresi da una testimonianza, 
Costretli in casa da una Influenza, ricevemmo la notlzia da 
nostra madre che D'Annunzio lo aveva letto e capita «Sal? -
disse enlrando in camera con il giomale in mano - E morto 
D'Annunzio*. Rispose la giovane donna che in quel momen
ta passava lo straccio sul pavbnento del cortidoio: -Chi? 
Quello del Piaceree della Figlia diJon'orf 

Fu un degno liglio Italiatio di questo secolo: geiiio. srego-
talezza, ma con giudrzio. Ahrosarebbe il discorso sulla sua 
opera. A diritti d'autore scadutj. avremo torse un'invasione 
di opere dannunziane note e meno note, Sara una biiona 
occasione per leggerki. O per rileggerlo. 

H.FA1TO. In Inghilterra 

Rubato un dipinto 
del giovane Tiziano 
m LONDRA. Furlo alia Longleat 
House: un dipinto del Tiziano, del 
valore di cinque milioni di slerline 
(circa 12 miliardie mezzo di lire), 
e slato soltratlo ieti nolle dal Ca-
stello nei pressi dl Salisbury, nel-
nnghlllerra sud-occidenlale. Lo ha 
riterito ieri la polizia inglese, a%-
giungendo che i ladri sono riuscili 
a trahigare anche nltri due quadri 
appartenenti alia mirabile collezio-
ne del maichese di Bath: un rllralto 
del XVI secolo di Rleonora d'Au-
stria altrlbuito all'olanclesc Joos 
van Cleeve e un dipinto di Bonlfazi 
dcPitati. 

II dipinto del Tiziano. 60 centi-
melrl per 15. Intitolalo nil rlposo du
rante la Fuga verso I'F^IIIOM, ritrae 
Giuseppe mcritre guarda Maria 
che culla Gew. Acqulslato nel 
1878 daH'allora marchese di Ball), 

I opera dell'artista rlnascimenlale 
itallano rappresentava il punlo di 
forza della collezione della Lon
gleat House, aperta al pubblico sin 
dal 1949. 

Nell'ambilo della produitone 
del maestro della pittura veneta del 
Cinquecento, «ll riposo durante la 
Fuga verso l'Egitlo« rivesie una par-
licolare importanza per due motivi 
principali. II primo S che esso ap-
partiene agli anni dalla sua giova-
nizza e, come si sa, la produzione 
di quell'epoca, sognato dal lavoro 
prima col Bellini e poi col Giorgio-
ne. £ assal poco tesllmonfata. se si 
est rude In particolare un alfresco 
Irallo dallillustrazkine del Fonda-
cod i Vcnezla latlo Insiemo al Glor-
gione. Intitolato iGlustlzia. e <®(i 
coiBervato nello Gallerie di Vene-
zia. II secondo motlvo dl inieresse, 

poi, riguarda il ialto che quesla pic-
cola tola fi una delle pochissime 
clie ancora non abbiano subito un 
intcrvenlo di nslanro. ossia un'o-
pcra che coiiseiva ancora i scgni 
direlti della mano dell'anLsljisenza 
le modificazioni imposte do opera-
zioni conservative successive o di 
ri|»rislino. 

In Italia, per altro, il dipinto era 

k 

stalo «vislo« rccenlemente in occa
sione della grande mostra venezia-
na dedicata a Tiziano nei 1990. E 
anche in quell'occasione, ad al-
traire m^gionnente I'attenzione 
degli esperti era stata ptoprio la fie-
sichezza ilel tratto piltorico e la sua 
piesumlhile vic.lnaliza alia tempe-
rie culturale e melodok^ica orkji-

•MpoM 
thnnteli 
figalnCiMo-, 
IdiplitoiH 
Itawwiubito 
•MWiUla 
•Longteat 
H0UM-, 
hliighllMm 

Baldwlor/Anaa 

nale dalla quale I'opera scaturl. 
Poiche nei Irani dl Giuseppe. Maria 
e il piccolo Clesu sembra di vedere 
tulta rirruerea c la passione per 11 
colore dell'anista da giovane, II 
complesso deH'opera dl Tiziano, 
inlatti. e Impemiato sul passagglo 
dal «dominio» del colore a quello 
delle lorme. 

Unconvegno 

Napoleone 
e la cultura 
dell'epoca 
• RECGIO EMILIA. "Napoleone e 
gli imellettuali: dot!! e 'hommes de 
lettres' nell'Europa napoleonica- e 
il titolo del convegno che si terra' il 
13 e H gennaio piossimi, piessola 
Sala degll Specchi del teaito muni-
cipale Romolo Valli di Reggio Emi
lia. L'tnizlatlva (cui parteclpetanno 
studtosi italiani e sttanieri come 
Augusto Barbera. Sergio Moravia, 
Gerard Hubert) si propone di ana-
lizzaie in particolare le reazloni dei 
circoli Imellettuali ilaliani e irancesi 
allascesa napoleonica. Le linee 
conduttricl saranno: una verifies 
delle tendenze storiograllche, pas-
sate e recenti. attomo al problema 
del niolo degh Intellettuull e al IOID 
agire nel pertodo napoleon ico: i 
complti loto assegnali nell'ainbtto 
del progetto politico e culturale dl 
regime; i (enomenl e I casi di cun-
senso e dl dissenso all'awcnlo nu-
poleonlco. In Flancia e in Italia. 


