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m r o w w i u 

Pf—ll/l 
Ltfcraina 
senza rJVaW 
Sono stati assegnati (per la prima 
volta a Roma) i premi SpoUtaBa 

KT i Hm piAbNcitarl nazionalL 
eosimo riconoscimento a «Ukra»-

na. (ageruia TBWA, produztone 
Euphon)per il Corners delta Sera. 
RJconderete I'asbonauta rosso see-
so flnahnente a terra per novarvi, 
anziche ia vecchia Unkme Sovieli-
ca, I'Utaina col suo nuovo orgo-
glio dl idendia. Secondo posto ex 
aequo a Mullno Bianco Barilla e 
Maxrboo Halgel. Bronzo per Par-
macotto. Innumerevoli i premi rjj 
categorta, Da i quali nspunla I'Uk-
ralna alb voce 4empo Kienn. £ 
rteocola naluralmente anche come 
•premlo slampa*. Che <HK1 Pfean-
che una parola dl invidjosa prote-
sKv era <fanmr> un bel film, E infant 
b boriamo anche in fcza al festi
val internal ionale di Cannes die si 
svotaera dai 19 al 24 giugno. Me 
parllamoquisoao. 

193italiani 
a Cannes 
La truppa flaliana che aspiia al 
LeonJ d'oro ddla pubblicita dl 
Cannes quesTanno 6 composla da 
193 spot. E, se vi sembrano teurti, 
dove* pensare die erano 228 ap-
pena I'anno scorso e 254 nel 92. 
Menne quelli ddla cuglna Spagna 
woo 242 e addirttrura 359 quelli 
della Gran Breragna. Mala rappre-
sentaOva nanonale piu niitrita^ 
naluralmenB quella USA, cpfiTift 
Mm. E questo non puo certo m-
oreitdore.Semmai.apparenotevo-
le la partecipazione del Brasfle, 
con 321 iscrifU. In gara trovlamo, 
nella nostra rappresentativa nitte le 
•serie' e t pezzl singoli che cofto-
aciamo: da Telecom (agenda Ar
mando Teste) al succrlalo Ukrai
ne, alia Zuppa del Casale Rndus e 
a quanto dl plO ilaliano o addlrittu-
ra regfonale (come la campagna 
Teleplu) sia stato prodotto. I noslri 
drearM sono Onto piQ bravi'quan-
toplilnesconoaraccontareilpae. 
se; rfta propria per questo, torse, il 
reslo del mondo non II ama. Le 
speranze di premi sono pochhte. 

Mttno 
Attenti 
alPublivori 
Slasera al Tealro Ciak di Mitano si 
svojge la oimai consueta noltata 
del •fublhxiii>, maniacal! creature 
nottume die si nutrono solo di 
spoi. Ad alimentare II J-TJO e H suo 
vizio assunJo e it Irancese Jean Ma
rie Boiirsicot, crte esporta in diversi 
paesl la sua monumentale colle-
rione di filmati pubbliciiari prove-
ntenrl da tutto II mondo (tie ha rac-
colto 450.000 da 65 paesl) e risce 
ad alimentare II suo museo parlg). 
no gluslo organizzando manifesia-
ziorti come quella mUanese. Dalle 
ore 21 in poi, 6 ore dl proieslone 
(interrolta appena da qualche In-
tervalto-gelalo) conWnente una 
rassegria dl flim nissi e sovietici, 
pill 70 annl dl pubblicita Perrter e 
moHe artre cose. II successo della 
Dotlata ft tale che gll organizzatori 
(otoe al Ciak. I'aisociazione delle 
agenzie Assap, il CeiWro culturale 
(rancese e il programnia di Raitre 
ftrWmianKj)rianno dovulo rad-
dopplare. Si replica domenica alle 
30. Per quelli cne non hanno Is for-
tuna (si fa per dire) di essere mila-
nesl, qualche opportunita di abbe-
vetajsi al mondo grande e taribile 
delta pubblicita planetaria & data 
da Raitre. 

IL UBRO. II caos fra Stato e impresa nel nuovo saggio di Carandini 

Malfara., 
L'Upa ripete 
II suo verso 
Dielro la sigla Upa non si nascon-
de un animate esotico, ma I'aiso
ciazione degli inserzlonlsti pubbli
ciiari italiani. Insommaj le aziende 
piu grand!, quelle che condizk>na< 
no II mercato e ne sono condlelo-
njte atuaverso le concessbnarie 
SlpraJ(ai e Publiialia-Rninvesf. 
^4ercoledi ai * sw>Ka giusto I'as-
semblea annuals di qiiesta ricca 
asscciazione, con le relazioni del 
presidente Glulio Malgara e del di-
rettorc generale Felice Uoy. Ma^a-
ra in parttcolare ha dellnealo te 

Srospeltive lecnologiche tuturibili. 
i come semnre auspicato che 

non vengano emanate le^ i «puni-
five» nel conlrontl della pubblicita 
e ha annuncialo che radio e stam-
pa sono In ripresa. Lkw ha aperto il 
auo discorso con questo dalo im-
pressionanle 245rnilionididollari, 
part a 400.000 mlllardi di nostre li-
rette. sono stall spesi nel 94 in pub-
blkiila.Casplta! 

Robana KocWConirMto 

Grandi affaii d'ltalia 
Esce in quesli giornt nelle librerie 'II disordine italiano. I 
postumi delle fedi ideologiche» di Gutdo Carandini edito 
da Laterza. £un volume che analizza la sovrapposizione 
fra interessi privati e pubblici in Italia, nonche la sovrap-
posizione continue degli aflari sulla politica. La nascita 
di questo -disordine», secondo Carandini, fi nel cattjvo 
uso delie ideologie poliliche vissute come vere e proprie 
fedi religiose. Anticipiamoqui un bran'o del libro, 

M W O M M M M N I 
• La nascita In Italia della secon
ds Repubblica £ stata segnata da 
una riedizkme, in forma esaspera-
ta, di qudla commistione aHari-
/poiitica che ha portato la prima 
Repubblica al dlsastro. Al potere 
equivoco del poitoci cbe (anno af
lari e subentrato seiiza ambignila 
per un certo tempo il powre degli 
affartsti che fanno politica. Era ine
vitable che questo awenisse? Ed e 
posstole che queslo si ripeta in fu-
luro? Molto probabUmente si: per-
ch£ le ritonne poliliche adottate 
per cambiare le nostre istituaoni 
non sono stale accompagnate da 
una rlforma culturale e dalla matu-
razione anche nel noslro paese di 
una modema coscieoza civile che 
imponga al sfclema politico di te-
nere il pie possibite disbnti e sepa-
rao I'inteiesse privaloe quelio pub
l ico. 

La continuita della commistione 
tra alfari e politica da Anttreolti a 
Beriusconi e Hata II segno della 
permanenza nella societa italiana 
di una cultura politica premodema 
che ha lesue lontane radici nel tra-
dizionale modocattolico di conce-
pire II rapporto fra vita privata e vita 
pubblica, non in quelio protestante 
e neppure in quelio che oggi do-
nebbe prevaieie, e ck* un modo 
totaltnenle laico. Dunque e una 
cultura che ci deriva da un passato 
pemoto ancora presente ma anche 
da mutamenti non awenuU o 
aborliti nel corso degli ultimi tre se-
coli, Insommadall'awrnoi italiani 
perso le occasioni storiche che ci 

avrebbero consentito di aflraiicare 
la polHica prima dalle fedi religiose 
e poi dalle passioni ideotogiche. 

Quests nostra arrelratezza cultu
rale non ci ha impedito di cosirulre 
un'economia privata fra le piu 
avaniale del mondo Industriale; 
ma ha pericotosamente bloccato 
Tadeguamenio della socieia civile, 
delle stmtture pubbliche e del si-
stema politico. Mentre il nostro spi-
rilo imorenditoriale si e sviluppato 
fino alle forme piu progredite oggi 
possibill, la nostra coscienza cmle 
6 rimasta alio stadio embrionale 
delle prime esperlenze storiche 
della sociela capitalisfica. Ucoesi-
slenza di un avanzalo capitalismo 
ecormmico <? di un arcaico leuda-
lesimo politico rende zoppa la no
stra societa. El'insietne delle ragio-
ni di quesla zoppla the dobbiamo 
imparare a rfconoscere per poter-
ne guarire. 

GlllnterMtlpnVstl 
U commistione affari/politica 

o, piti genericamente, laconfusio-
ne fra sfeia privata e sfera pubbli
ca. ha finilo per ab&assare cena 
nostra politica a) livelto piu me-
schino dello scontro fra interessi 
privati edella dilesadel potere per
sonals. Ma occorre rendersi conto 
che questo si e rerificalo, parados-
salmenle.comeelletlodirinibalzo 
di una lenden?a opposta che da 
noi ha una badizione secobre: la 
eccessiva polilicizzazione di ofjni 
ambito della vita sociale, sia priva-
lache pubblica. 

Voglio dire doe che I'invasaone 
affarisiica del teneno politico alia 
quale stiamo assistendo non e al-
trc che la conseguenza pemiciosa 
di una antica. e rnai superata. inva-
skme del campo economico-so-
ciale da parte della politica. Non 
essendovi stale le condizioni stori
che petchf in Italia, come.ln altri 
paesl'europel,' nella fase de l̂a criri-
ca iWU'assolutisino e deWe prime 
riflession) sui ptoblemi della de-
mocrazia, venissero fissati i confini 
fra private e pubblico. tra aflari e 

Bilitica, la confusione tra i due am-
iti si * corrservata e ̂ ravata. La 

tutela politica sugli affari non e sta-
ta sradicata a tempo debito e quin-
di si * poi imposta, dl rimando. la 
tutela alfaristica sulla politica. 

Fra le tanle cause che possono 
aver conuUiuito a creare quesla si-
tuazione. ritengo si debba Ilssare 
rauenitons su qudla culturale: il 
lump sonno ideologko della no
slro ragione poftitta. Per caprre ie 
cause delle nostre contraddizioni 
occorre dunque in primo luogo fa
re chiarezza sulla natura e sulla ori
gins delle ideologie. Poi bisogna 
indagare i motivi per i quali le ideo
logie si sono imposie nel nostro 
paese radicandosi nel costume 
culturale e politico. 

Pet fane questo occone aver pre-
sente la matrice originaria della 
cultura ideologica. le sue radici an-
tropologicbe e i suoi sviluppi stori-
ci. La matiice originaria £, ovwa-
mente, la concezione politica della 
Chiesa. Considerare la politica in 
modo UtE&ndente e tipico del 
pensiero rel^kso, secondo il qua
le essa deve ispirarsi, come ogni al-
tra altnitS umana. a vahn moralie 
tendete alia loro attuazione. E poi-
ch* ogni morale trascende la parti-
colarita degli interessi e mira al 
tnonlo della propria verita univer
sale, anche la politica, in Quanin 
aflivitd morale, deve essere incu-
rante di ogni distinzione e assorbi-
re nella propna sfera sia gli interes
si privati che quelli pubblici in vista 
del fine ullimo che le 6 assegnalo: 
la realizzazione della buona socie

ta. Questo e stato, all'origine, II mo-
dello teotogko delta politica che 
ha caratterizzato II doniinio della 
Chiesa prima che la sua unila e il 
suo potere venissero insldlali dalla 
ffilotma e successivamenle dalle 
grandi monarchienazionali. 

Dal punto di vista originario del
la Chiesa--e quindi dal punlo di vi
sta moiale - gH alfari ela politica 
appariiano come te dup lacce, op-

Kste ma inseparabill, di una unita 
livisibilechee la «narura umana-

nella quale conviuono I'egoismo 
individuale (il lemporale) e I'inte-
resse generale (k> spuituale). Del 
resrol'indivisibilila delfindhwluoe 
delle sue athVita era stata il presup-
posto per Tesercizio totalltario del 
domuiio ecclesiastico sia nella sfe
ra spirituals che in quelta temponi-
le. 

URHormattollaCMHa 
Alia mela del Cinquecenlo la 

rottura dell'unita della Chiesa da 
parte della Rtforma e stala la prima 
crepa in quella indMsihiiitl Le ten 
ribili guene di religione che ne so
no derivate hanno lacerate, le co-
scienze e inline la paclficazione 
imposta dai grandi Stati modemi, 
emersi dal conlllrto alia line del 
XVH secolo. ha condolto progressi-
vamente alia separazlone delle 
due siere: quella privata dell'obbe-
dienza alia propria fede e quelta 
pubblica deirobbedienza al sovra-
no. La motufe poleva cosl separar-
si dalla politka 

Ma proprto il uamontodel pote
re teocratico della Chiesa ha fatto 
si che nella politica degli Stati mo
demi conlluisseio tanto t suoi Knl 
di breve periodo che i ffni ullimi. 6 
in questo senso che la politica di 
quegli Stati e divenlata una •poltlr-
ca assoiuta«; perclliS essi eredHava-
no dalla Chiesa e riassumevano in 
se le funzioni universal! dl conferi-
re una identita colleltlva ai propri 
sudditi; di deltare comporiamenti 
e scopi validi per tutii i cittadlni in 
ogniattivita50ciale;edi indlcarete 
mete future da raggiungere per lin-
tera society. 

BIENNALE. Ginsberg e Grossman 

Arte e parole 
3er riempire 
a memoria 

DULL* NOSTRA WVUTA 

j o u i m w w i i i H 

» VENEZ1A. Alto, molto magro, 
sonidCTte e dhertito soHo la visiera 
del benettino colorato, Allen Gln-
sberg posa davanti al rirratto di se 
Stesso: la foto dl gruppo cbe cam-
peggia sul fondo del capannone 
alle ZtteDe. E dalata Tangeri luglio 
1961, d sono Peter Orkwskl] •ac-
cucciato suite ginocchia, William 
Bunoughs con H cappdlo e la 
macchina tetodralica wtto il sole 
pesanledefMedSterraneo, iostesso 
in pantatoni bianchi, Alan Arisen 
poeta airtvato da Venezia per aiu-
tare a stampaie b prosa interzona 
dl Burroughs, Gregory Corso con 
gli ocdliali da sote.„>. Allen Gin
sberg racconta: -Ho scattato que-
ste foto dal 1953 sino circa al '94, 
Ma per me slesso», E siato il foto-
grafo Peter Frank a convincerlo a 
stampaite, a mostrarlt). Nairano 
una stotia eccezionale fra arte, pa
rola e amiccla, diarb private che 
diventa poesia soflo le immagini 
e'e d'estenslone della parola>. do
ve Ginsberg di proprio pugno de-
scrive djieremente le siluazioni e i 
gtovani polranno conoscere qual-
cosai. 

IDS immagini per raccomare, 
dunque, I grandi Cinquanta e Ses-
santa, ma anche per non avere 
paura della vecchiaia. C'e Jack He-
rouacnel l953chehimasuHa ram-
pa amincendio della casa di Gin
sberg, e'e- -Neal Cassidv e il suo 
amove di quefl'anno Natalie Jack
son, consci del kso nioto neU'Eter-
nHa, a Market sueet, san Francisco. 
CassadJ' efa''sta(6: i l ' pfttotrpb" Si 
Dean Moriaity, 1'eroe della fine^de-
gli anni Quaranta deSa saga di On 
the road di Jack Kerouac... La sua 
illuminata mania americana del-
rautomobile e I'energia esotica 
dell'eios avevano gia iscritto il suo 
nome in lettere luminose net no
slro immaginario lenerario prima 
che fossero fatti i film che imitaro-
no il suo tascino. Per questo ci ler-
mammo sotto la penstlina per fer-
mare le lancette del tempo*. 

C'e un ritratto grande e terribile 
di Bill Burroughs, e le immagini 
della vecchiaia datate 1992/1993. 
Raccontare ha un senso per Allen 
Ginsberg, visto die la skiazione 
ddl'ane £ sempre la stessa. «Allora 
la repressione si manifestava altra-
verso i l rovesclamentodel goi"emo 
in Guatemala, I'incoragglamenio 
alia mafia, Oggiviviamo ancora i ri-
suHati di queU'epoca atlraverso il 
sensaztonabsmo e la repressione 
del demagoghi tele-evangelici e il 
-vento di destra che soflia atlraverso 
i mezzi di comunkazione. Altera 
come ora noi cettlliamo di scopri-
re il segreto dell'arfe umana men
tre I govern! cercano di nasconder-
lo». 

Parola. immagine, libri. Fra i tan-
ti itinerari veneziani di questi giomi 
dedicati allarte ce n'e uno partico-
lareda perconerre dentro e fuori la 
Biennale, Alle Zitelle, nella (nostra 
organizzata dalla Fred Hoffman Fi
ne Art di Santa Monica a cura di Ni-
cote Asia, accanto al diario foto-
graRcodi Allen Ginsberg, ci sono le 
incredibili Mercedes benz di Hiro 
Vamagata. Anche lui figlio dei fiori, 
Vamagata ha dipinto te sette mac-
chine con i colori del pavoni e del

le tartalte, delle zebre e dei iropici. 
Ma anche ai Gtaidlni, dentro la 
Biennale, c'e un episodio tn cui la 
parola e il -tare plastlcoa si litcon-
trano. £ il padiglione israeSano do
ve hanno lavorato insieme Joshua 
Neustein, Uri Tzata e to scrittore 
David Grossman. S articola in De 
ambiei*, questo incredMIe archi-
vtoddla cuttura e della scienza: ci 
sono i caiteMoni di plexiglass ha-
sparente che citano VirgiBo e Mar
tin Heidegger. Gide e Dostoevskii; 
ci sono i magazzini dove tra i volu-
mi ammonticchiaS si aggira un 
personaggk) dei racconti di Gros
sman; e poici sono i computerche 
uasmettono limmagine del mano-
scrilti ebraici: •Scendeie nei ma-
gazzini, verso I'aluo spazio. quelio 
che raccblude in se il polenziaie 
cambiamento storico, oltre a ser-
bare il cambiamento siorico awe-
nuto; scendere nei magazzini per 
scoprire le radici miliche dell'an-
damenlo della storia». 

Per David Grossman la parteci
pazione al progeuo della bibliote-
ca alia Biennale si lega alia debo-
lezza della parola. racconta nel ca-
talogo: -Nessuii aiuo come uno 
scrittore puo riconoscere la debo-
lezza delle parole, la loro monodi-
mensionalila. Praticamente ogni 
minute vivo questa (mstrazione di 
Ironte alia InabilliA della lingua di 
esprimere tutto il caos che senlo 
dentro, Tutto II tempo le parole 
schlacciano il loro naso conDo il 
vettb, daD'aliro lato del quatesttc-
c^de'dualcHS'coSai. frcosl che'nel 
progettd'Venezia -II mto pensiem, 
sempre moho verbale, si £ fallo im-
prowtsamente tridimensional. 
Come non mi era mai successo 
prima, ero consapevoJe della ma
teria, della tridimenstonalita. del-
I'esislenza degli oggetti nello spa
zio, del movimento. del colore, an
che della mia stessa esistenza nel
lo spazio«, 

Si salgono le scale a chiocciola e 
ci si trova nella biblioteca di David 
Koresh, il capo della sella dt Waco 
nel Texas, ammazzato o suicidato-
si neglt scambi dl fuoco con I'Fbi. 
Ltia cteata. con le pareti di carta 
carbone e i saccbi di plastica pen-
deriti dal soffltto Joshua Neustein 
che (a rappresema come invaskme 
della "National librery of Gerusa-
lem»: -E 1'invasione di un pazzo 
enMrginalo nel piu intrinseco della 
socielS, ne) veto centre nucleate. G 
cosi in tutto il mondo: eslremisti 
Ipnotizzanli che i mpongono scon-
tri alia socleta». Neustein 6 nato a 
Danzica e ha uascorso 1'inlanzia 
migrando con i suoi genilori da un 
lager aH'allro in Russia, Serbia, Uz
bekistan, Kazakhstan. Ricorda, co
me un fatto protettiio i vetti oscura-
ti dei semintetrati che ora riprodu-
ce nella carta affumicata dal car-
bone della sua biblioteca. Carta e 
parole scritte, cartoline e immagini 
di alberi nel terzo spazio arioso e 
soleggiato curato da Uri Tzaig. In
somnia, nel contrasto fra pitlura e 
videoinstallazloni che serpeggia 
da un padtglione all'altro, da una 
mostra all'alha, emerge il potere 
della parola, della poesia comeco-
municazione nella sua tridimen-
sionalite. 

Ieri annunciati anche i prestigiosi Feltrinelli 

Gadamer vince il Premio Lined 
• ROMA. L'Aceademia del Lincei 
ha reso noti 1 vincilori dei premi 
Feltrinelli e Lincei 1995 assegnoli 
per van iettori della culiura e delk; 
scienze. II premio intemazionale 
per le scienze filosoiiche e andalo 
a Hans Jeorg Gadamer. ernerito di 
fibsolb atluniversita di Heidel
berg. 1 premi Feltrinelli, riservah ai 
citladini italiani. sono stati asse-
gnati a: Sebastiano Timpanaro per 
la filologia linguislica, a Pasqualc 
Voci ordinario di dintlo romano a 
Padovu, per le stienze giuridiche: 
al sopriniendcnte Enzo Caili pel la 
ciitica dell'arte e la poesia. a Siro 
Lombardini, wdinario di econo-
mia politica a Torino, per le scien

ze e«;orioinicln> i prcnn Fellnnelli. 
dl cui non 6 slalo rcw noro I'ani-
monlare. saraunocoiisegnaii alli-
nizio dt'l proximo anm> accade-
mico dei Lincei. mciiiro gli altri 
premi Lined, per i.ompkssivi 193 
milium saranno cunsrgnati il 15 
giugno. Ecco gli altri premi Unco. 
A Franceyii) PaobSassi.onJinario 
di petniifrafia a Padm.i. $ slalo as-
ji'giiati) il premio naziorialc del 
Pre-sideiito dcllii Rcpubbka. di 31 
milioni, destmalo alle scienze [ni
che I due prc-mi del miuisinj |xr i 
Bi'ni Ciillurali. per la Irsiologia <• 
palologio c per le scienze giundi-
clii'. di dicci nuliorii tiascuno, su
nn anriali a Emeslu C'jratoli. ordt-
nariu di bunhiinica a Padova e a 

Gkngk] Cian, ord n lariodidirtltf i ci
vile a Ferrara 

II premio Liiiceo per la Fisica. di 
2tJ milionr. e statu asseguatcr a Giii-
como Murpiri^o, uidinariu di srnjt-
lura dcllii materia a Genuv.i II pre-
mio intemazionale -Cal,ildi> e An-
giula Agoslintlli' 6 andalo a Pana-
BKHis ['anagicilopoulos. dell'uni-
versita Anstuicliana di SalunK'co 
Altrl |m?mi SOIMJ aiidsli a Antonio 
Golini, ordinrftiu di dcmo^ralia al-
Tunft'etsila U Sapicnza di Rom<i. a 
Fernando Bandini, ordinano di sn-
lislK.'aemetricailalirtnaal'aduv.it 
Gin<:'Via. A Kniifo Wencsto. <irdin î-
rio di sioria della Iclleratina latina 
nierlievjitc a Pcnigia. a Marco Can-
nurn:: a Maria Ccncta 

So AWENIMENTI m 
SPMIAII 
REFERTOll 
Le schede, i colon, il tesfo 
integrate dei 12 quesiti. 
La spiegazione. 
Come votano i partiti, 


