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I t TORMENTONE VIRTONE. Gettonatlssuno, 
diacetla dl tutto Saverlo Vertone. scrittore bril-
laffle ed accigliato: della politics Italians, del-
I'oinbelico del mondo. del tempo «trasccnden-
lale- e di quelle aunosferico Ma a guardar be
ne e pensatore nienle aHatlo ecletllco. Gira e 
rigira, ce I'ha sempre con la sinistra. E questo II 
suo-pensierodominanie- E capace di inven-
tarle tutle. pur dl assestare i suol truclllgek 
Perslno di proclarnarc, sul Corners, che illCoc-
caK/redi Clmino. * un (dm •slupido*. E sottan-
to perch* I'Uniia ne aveva oflerto la cassetta at 
leuori, rivlsitando le reazionl che avevano ac-
colto a sinistra la pcllicola. Sicche Venone (a a 
pezzl la materia stessa del contendere: quel 
mm e stupido. e basta. Ma, consumato lo sfo-
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go, Vertone ci impaitisce un discorsetlo di I 
«poeticai>. II film, dice infatti. «non distingue tra ] 
una guerra nazlonale vietnamita che aveva | 
una sua legirtimlta, e una guctra di principio in 
cui gll ameiicani avevano ragtone-. Come se 
compito della fiction fosse quello di emettere 
senlenze storiograliche o polillche! E cosl. 
gratta gtatta, vien (uoti pure (indole "Politically 
correct.. 
ZK> BENIAMWO RACGONTA. Nel dubbio 
tnodemo una saggia lucema ci illumina: Zio 

Beniamino. Da anni accogliarno devoli la le-
zione del suo "understatement-. ainabilmente 
distillatodaarticolierubriche. Zio Beniamino, 
come e chlaro. e Beniamino Placido. Oimai 
aulore di culto, e giustamente. Eppure anche a 
lui capita di stralare. Di esagerare in ansie di-
dascaliche. Nell'ultimo suo Nautilus, ad esem-
pio, ci racconta per lilo e per segno la sloria 
della volpe e dell'uva. Ce la racconta proprio 
tutla. Compresa la batiula finale, messa in boc-
ca alia volpe da Fedro: «nondum malura est*. 
•non e ancora matura» (I'uva). Perche lo fa? 
Lo fa per spiegare che la cosiddetta crtsi del 
•vaiore del lavoro discende dalla mancanza di 
lavoro. Dalla disoccupazione. Ecco perchG, ci 
dice, si finisce con if soslenere che il lavoro 

non a pill importante. lmitando latleggiamen-
lo della volpe con I'uva. Lecose peri) sono un 
tantino piu complicate. Perch* un po' di lavoro 
ce. Siaput precarioe malpagato. Spessc ton-
la no da casa. E allora la stona della volpe an-
drebbe riscritta. Aggiungendo al finale un pic
colo awerbio: "salim*. Che vuol dire "a suffi-
cienza-». Cioe: -nondum malura satim esk I'u
va «non e abbastanza mafura'. Che £ proprio 
quel che dicono oggi molti giovani. In cerca di 
un'oecupazione adeguata alle loroaspetlative. 
FUCS CrwraEUUtUiT. -Studenli e sciope-
ranti sono matali d'iniantilismo politico. Reda-
mano come bambini viziali. Non sono piu cit-
tadini responsabihV Spare a zero Alain Fin-
kelkraut, filosoto post-sessanlottardo. contro 

gli scioperi Irancesi di quest! giorni. «La prote-
sta misgomenta', grida sul Corrnsedidomeni-
ca. Triste parabola di una gauche incendiana 
divenuta flllstea. Cocrenw nondimeno con 
certe premesse. Vista I'antica inisione per la 
democrazia. 
ROUSSEAU U8ERAL? leri cilava Rousseau, 
lo scrittore Octavio Paz. Nella sua relajione al 
Convegno milanese Dkci Nobel per il hiluro. 
Ma un po' a spraposito. Petche non pwprio 
per merilo di Rousseau «le nostre costiluzioni 
sono basate siill'equilibrio dei poteri». e sui «Ji-
litti delte minoranze-. Per Jean lacques laso-
vranita popolare eta "direttanc indivisible. E le 
minoranze?Coslretlead csser libere! 

L'INTERVISTA. Severino, la Chiesa e il cristianesimo 

Nel «nulla» delfOvest 
il tramonto di Crista 
1 principi del cristianesimo sono in profondo contrasto 
con quelli del capitalismo, delta democrazia, della lecni-
ca. Cos), Emanuele Seveiino nel suo ultimo libra, dove il 
filosofo esamina ambiguita e contraddizioni della fede re-
ligiosa e della doUrina sociale della Chiesa alia luce della 
sua visione del «destino dell'Occidentet, sospeso tra esse-
re e nulla. Ora lavora a un nuovo libra su Leopardi, che 
consideracome«ilmassimopensatoreconternporaneo>. 

P W M M M M l M 
m Sortite Picroti saMi sui rimedi 
(e toaoiq), Pensieri sul msfranesr-
mo. 7&uMMt.'..Sonolenuoveta|>-
pedlquellochee pnibabilmente il 
plil rlgoroso svlluppo dt -penslero 
taflo dl questo secondo Navecen-
to. Serenamente e aflabllinenle ar-
Toccato nella sua gostazione neo-
eleatlca il flksofo Emanuele Seve-
rino osserva dall'alioegludlca.con 
II dtatacco e lo stile di un sapiente 
•ipresocraUco», le vcende e lo lor-
ma della mlllenaria follia dell'Occi-
dente, Inquinato dal vlius del nulla. 
Anche II cristianesimo (che si e 
manltesrato neH'apettura catego-
rlale costltuita dalla [ilosofia paga-
na| e I'opeia della Chiesa confer-
mano - In modo anatogo alle for
me della sclenza. del capitalismo, 
della tecnica - questa vicenda di 
doloroiaallDnazloneaitraversocul 
sembra compleni e consumarsi il 
deattno deH'Occi (tenie. 

h o h w i t l u i r l n i . gwrto ww 
wwo •»>, # M N M Mil ciMhi-
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Itesta II fallo. pero, che la Chiesa 
slessa non intende cssere una 
conlladdlllone. Certamente, la 
Chiesa naviga dii ducmila anni e 
probabllmenle continuera a navi-
garc, ma II mlo Iniento e quello di 
musimre che la Chiesa non e ci6 
che intende cssere; inlende essere 
al di hiori della conlraddiiione. 
menlre 6 nella contraddizione. La 
Chiesa nuviaa con I'lnlenzione di 
miri coniradclitsl. ma la sua inten-

F M U D xRIMOSSO-

Non si fa 
la mostra 
dei cent'anni 
S WASHI\GTON- U Blblioteca 

I Cotlgresso - sancta sanctorum 
della culture americana - ha -n'-
mandaui a data da dehnlre-, s«o 
poehi gloml prima dell Inaugura-
tlone, una grande mostra dedfcata 
a Stgrnundltaud. podro della psi-
coanalist. 1 respomiablll della Bi-
blkitHca hanno dovuto soccombe-
re alle dHlirolla finanziarie Incon-
Irate nell'alJeslimcnlo dell eslbizlo-
ne della piO grande collezione del 
mondo di manoscritll dl Fteud. Ma 
souretiullo lianuo dovulo tenec 
conto delle critlcne awclenate del 
(ronle antl-Preud, composto da 
psk'oallallsti non freudlanl. deco-
.stnizkinall. teoriche (cmmlnistc e 
di i&mterstiidiai. I.'accusa sosticne 
che ta mostra f -iirtva di infonna-
lionl, ncrltlca e di |«ino II suo co. 
«o e dl i in milbnc di dollan e la Bl-
bllnteca qupsl'anno c rinse ita a 
conservare i suoi 353 milhini dl bi-
rain.k) nonostanli' I rirammiilici ta-
dl alia culhira declsi dnl mpuhbll-
Fimi, Tra 1 flnnnlnri delta petljtone 
cnnHo la mosira c e anclie Oliver 
Sacks, autore del tamoso tfrnvgli. 

» 

zlone vlene anentlla dalle press 
di poslilone che ho considerate 
In questo llbro e che mostrano il 
suo essere diverse da eld cite vor-
rebbe essere. SI Iralterebbe, allo
ra, dlvedeteche cos'e quesla "tia-
vlgBitonei.,. No! vedlamo anche 
che moKe foqlle secche restano a 
lunoo sul rarm.. Dl (alto, i fenome-
ni storlcl pouono prolungarsi, In 
una specie dl hingo Iramonto... 

Comt * pat M M m , M m » 
MMWMfritotof lM* to ttuw 

L'obleiitnie (per cui si dice che 
da un lato c'ela toglca. o potrem-
mo anche dire le •chiscchieie dei 
IUMOIIX, a dsH'allio, invece, e'e 
I'eslBtenza concreta. il sangue, la 
storlo, la blologla, I'inconscio, la 
soclela. il llnguaggio, eccetera) £ 
abbastanza circolante. ma non e 
superHclale, ed ha un'ascendenza 
lllustte In Nlelzsche... Nietzsche 
usa una parola molto sintomaiica 
per Irtdicare il concreto che sta al 
di 13 della semplice iete logica: il 
caos,., Le parole dei litosofi sareb-
bcro cosl il tentative di getlare una 
rete sul caos e di dare senso a cid 
die non ha senso: e in questa pro-
speltlva si putt dire: le cose In car-
ne ed ossa pmcedono indipen-
denlemente dai principi della b-
glca... lavitaconcretaeindiileren-
le al principi della logica. Da una 
parte ci saiebbero le reti astratle 
del penslero logico-concetluale. 
I apparato calegorlale.dall'altraci 
saiebbe l'esistenza concrela. Si di
ce: le grandl esplorazionl della fi-
losofla e anche della sciania sono 
reti che perO si lasciano sfuggiie la 
ricchezza insondabile del mondo 
e della Vila. Allora, visto che ab-
biamo usa'o la metafora della re-
le.sea Nietzscheeaquanlinven-
dtcano la concretezza della vita, o 
del caos, contro lestraltezza della 
iete, chiedessimo: il mare del caos 
e rele? dovrebbero rispondere di 
no, poich* il caos e cio che sta al 
dl \i della rete ma lenendo lermo 
questo. si tiene lermo il cenlro o il 
fondamento di ci6 che prima 

chiamavamo -logica'. e che sa-
rebbe meglio chiamare «logos». 
Tutti quest! tentativi di squalificare 
il calegc-rlale rispetto a una origi-
narietS vltale sono conlraddiltori, 
petchfl negano quello che sosten-
guno. 

TomMto «n««n alto CktoM, to) 
pwtadtt eantMM 4BMW0*-
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L'aporia del concello di fede, o la 
sua ambiguita, che ho Indicato sia 
In questo libra sul cristianesimo 
sia in altri. e che da un lalo si affer-. 
ma la verita storica dell'eslstenza.. 
di Cristo imeso come uomo-Dio, 
dall'altro * inevitable che ci si 
renda conto che questa esistenia 
e una ueriti storica, e una verita 
evidente, si cone il rischio di tra-
slormaie la soprannaturalili del 
messaggio crisUano in una verita 
di ragione, In una evidenza razio. 
nale. Cosi il cristianesimo diventa 
gnosi... L'amblguita della Chiesa 
su quesio punlo fondamentale rl-
sale alle sue radici dotlrinali, al 
penslero dl Tommaso d 'Aquino. 

A BrOMtrto M Wlto, (M nkhM-
•nw, tot part* pMtWMttmnla 
•MI'OecManto-. tatonda din 
cha rOitanta aniMa an ritro 
dBdno? 

In genere, dico che I'Orienle fl la 
preislotia dell'Occidente. Ladlffe-
reraa tra i due 6 che I'Occidente 
possiede un'ontologia esplicita, 
cioe una riflessione Tilosofica sul-
ropposizione infiniia Ira essere e 
nulla che I'Orienle non possiede. 
A questo proposito. farei rileri-
mento a un allro mio libra, uscito 
nel '92. Oltre il linguaggio, nel 
quale do parecchia importanza a 
quello che vlene ripreso, poi, in 
Tbufotes. Dunque, il nichilismo in-
comlncia con I'Occidente, e per 
nichilismo intendo la fede nel di-
venire. inleso come oscillazione 
delle cose tra I'essere e il niente, e 
qulndi la persuasione della nienti-

4afgnHuto>tat«plato<llibMlrM UwdtottL Atott EmaMatoSawkH) 

la-delle cose, Pertanlo, I'evktenia 
aSSohifa dell'Occtdenle 01 drveni-
re delle cose) implica la follia 
estrema, c(oe la peisuasbne che 
I'assente sia niente; e la follia 
esirema si nasconde proprio in 
cifl che viene rilenuio levidenza 
assoluta. ck>e il caratlere storico, 
temporale, effimero delle cose. 

Oaatra H vtra* M noH, M an> 
pona an-irtome a PamaaMa-, H 
pnrno taorico daH'aaaafa (a dal 
null), par aHamiaia I'atandta 
dbrttatoaaaa.. 

St, ritomare a Parmenide, ma per 
ollrepassario in modo dlverso dal 
Bpamcidio" compiuto da Platone, 
perche il nichilismo di Parmenide 
rimane in Pialone. In che senso, 
allora, si pud dire che il mlo di-
scorso e neo-parmenideo? Nel 
senso che se I'essere non i I'esse
re vuolo di Parmenide. ma e la lo-
taliJS concreta delle cose, allora. 
certo, della lotaiita concrela delle 
cose bisoana dire cid che Parme
nide dice dell essere astratto. 

Non c'a II itactoa cha I* da taat 
fidto •**m|t*dtto>CMaLMal 
04HM VIHW contawnMn flnciM 
to •TaaHoa-, Itahca-ta caitra-
«to col MM totanta - to una vt*o-
ne motto aaHlintotlea dal mon
do? 

La sua tesi Implica che si eternlzzl 
anche loiroie. I'alienazlone, il 
senso del nulla e nuindi il dolo-
re...Nel mio discorso, I'orrore e il 

dolore vengono intesi come con
traddizione.. Ho (rattan! di questo 
problema anche in due libri di m-
terpretazlone su Eschilo e su Leo-
pardi (Itaioao. Alle origini delta 
ragione: Ejjcfir/o oil nulla eta poe
na. Alia line dell'eld delta teenka. 
Leopard!), su Leopardi ho in pre-
parazione un secondo volume 
che uscira il prossimo anno; conti-
nuo a credere che Leopardi sia 
uno dei pIQ grandl genl fifosolfci, il 
massimo pensatore contempora-
neo, si ripete spesso che la liloso-
fla italiana contemporanea e inle-
ramente debitrice nspetto alle filo-
sofie straniere del Novecento, e 
non cl si avvede che e proprio 
Leopardi ad aprire la strada poi 
percorsa da lutto il penslero con-
temporaneo). Comunque, per ri
spondere alia sua domanda, pos-
siamo dire che se tutto 6 etemo, 
scioglimento della conlraddlzione 
non puo essere un futuro non an-
cora realizzato. Quesle sono le le-
matiche dell'ultima parte di Ztesli-
no della neoss/M. Ecco, se noi, In 
quanto soflerenti. siamo nella 
contraddizione. allora dobbiamo 
dire che cid che noi veramenle 
siamo. lo siamo IS dove c'£ il su-
peramenlo della contraddizione, 
e quindi del dolore. E la situazione 
presente quella in cui I'orrore. il 
dolore, la contraddizione non mo-
strano il lore esser gi& da sempre 
tolti; ma la situazione presente 

non £ ta situazione lotaie. 
£ pouMto totMKtom la aua tail 
In an aanao attco, dl ra|to* pratt-
caT Vato a dha agtomo •coma 
te- to eowfaaaotaotome^ 

L'etica, nella sua connotazione 
piu diffusa & stata una delle forme 
estreme della violenza, come am-
minlstrazione del divenire, in vista 
di scopi adatti alia realizzazione 
dell'uomo. Ma se per etica lei in
tende la negazione radicale della 
violenza, allora si, non vedo quale 
discorso sia piu etko di questo, 
nel senso che qui si mosira come 
la condizione di londo dell'Occi-
denie, cio^ lontologia del gtoco 
col nulla da parte dell'essere. sea-
tena quella volonla dl dominare le 
cose, che e possibile solo se le co
se oscillanotra I'essere e il nulla. 

Sambra dunque pouHNto per 
Cuomo mttaw I doMhw H ala-
nailonadal'OccMarTtaM. 

Ecco. il problema dell'alienazione 
e in che misura lo scioglimento 
della contraddizione pu6 appari-
re.. Questo rimane il problema 
aperto: se il nichilismo sia destina-
loonoaltramonio...Restaancora 
da decifraie il senso della deslina-
zione, cioe che cosa e destinato 
ad apprire7 La uerpeluazione del 
nichilismo o I'oltrepassamento 
del nichilismo'1 Quesla 6 la do
manda su cui deve misuratsi la li-
losofia. 

IL UBRO. Da Roma antica a oggi, Mario Ajello racconta I'amore-odio verso le elezioni. 

L'arte di cercar voti anche sfidando il ridicolo 
•AMHSIXA 

• -Non ho votato mal in vita mia. 
parch* rlKngo ingiuslo che il mio 
voto debba valere quanloquellodi 
un ubrlacone e di uno sctoperattK 
ecco un Prezzollni doc che manife-
sla da par suo ditto II laslldlo dl de-
slra verso II suflragio universale. 
Ma. altentione. anche a sinistra 
non scherzavano' Prendlamo il 
secco: dL voto £ una trappola per 
tessi". fltmato iean Paul Samt. Oi-
mostra che il gauclilsmo estremi-
sta era (ermamente convinto che 
gll equillbrl dl forza nella sociela 
non sarebbera cerlo cambiali gra-
lie al rhullotJ delle ume Insomma 
le trMli, verso le elezioni erami 
dlfluslsslme a destra come a sini
stra. Chi. in compenso, delte prova 
dl rispellaro I'esHo elettorale. an
che quando Inaspettatamente ki 
punlva, fu un liberal -conservalore 
come Sir Winston Churchill. II 
grande Winnie perse a vanlaggio 
dei laburisti subito dopo aver con-
dotlo la Qren Brelagna alia vittorla 

MKCUCCI 
nella seconda guerra mondiale. 
Raccontano che fu Intoimato del 
risullalo menlre stava lacendo un 
bel bagno. Fu i! capitano Pirn a dir-
gliefo e Churchill, grigfc) in vollo, 
reagl pen) alia grande: -Hanno lui-
to il diritto di votare per chi gli pare. 
Questa e la democrazia. £ per que
sio che abbiamo comballuttO". La 
nsposia e perfetta. ma poco dopo 
Winnie fece anche di piu, tinsel 
persino a recuperare il suo hu
mour. Alia moglie Clementine che 
provava a consolarta -Forse caio. 
potrebl)e anche esseit una bene-
dizinne travesliia», ribntte: "Per il 
momemento scmbra mollo ben 
liavestita-

lliaccontodicomeinlelleltualie 
[xitentihannovlssutolecampagne 
e i nsuliaii clcitorall b enntenuto in 
un delizloso libricino di Mario Ajel
lo. A culpi di mlo. edllo Donzelli. II 
IMimo piegioe quello di restituirci, 
con una scritlura brlllanle e non 
ptrva di irania. spigolature. spacca-

ti. dall'antica Roma sino ad oggi 
dell'arte di ceicar voli. Candidato 
del futuro. orecchie aperle Ti con
vene ascollare i consigli di Quinto 
Cicerone a Maico Tullio: -Si chia-
mavano nomenclalores quegli 
schiavi che accompagnavano il 
candidato e gli suggehvano i nomi 
degli eletlori in cui s'imbatleva, do-
veva (ingere di conoscerli uno per 
uno-. Prima indicazionc: esercoi di 
niemoria e apprendimenlo dell'ai-
le di adulare. E poi non si puo cer
to andare per il soltile. Caio Marco 
Tullio di ierie di oggi ecco uu'arira 
sehe di istruzioni: dimemica la 
noifi. il senso del ndieob. la staii-
chezza. Perielto Scmbra di vedeie 
un dibatlllo televisivo con gli aspl-
ronn parlamcnlari. molte parole. 
inlelligcnzaecoiilenulipiii-hi. bat-
luie spcrimenialo in dclatiganll 
lour elehoraii che slrappano ap-
plausi alle tiloserie, ma che non 
scalfiggono il dlsinlerosse dell'elel-
tore medio 

Ma. a propu^To di capacita anti-

cipalorie, sentile le modeme cer-
lezze di Goebefe: «La radio e la 
slampa sono a nostra disposizlo-
ne. feccneremo un capolavoio di 
propaganda. E naturalmente, que
sta volla il denaro non manchera-. 
Resliamo ai media e vediamocosa 
ne pensava Gramsci: -La slampa 
padronale c la radio danno la pos-
sibiliia di suscitare esiemporanea-
menle scoppi di panico o di enlu-
siasrno titlizio die per meltono il 
raggiungimento dl deteminati sco
pi alle elezioni. Basta avere il pre-
dominio ideologico (o, meglio, 
emotlvo) nel giomo del voto. per 
avere una maggloranza che domi-
nera Ire. qualtro. cim)ue annk Re
sliamo in argomenlo e leggiamo 
linlellethinle americano degli anni 
Sessanta Paul Goodman: -Lorga-
nlzzazbne della socwa slaluniten-
sc & un sislema Intercollegalo di 
serai monopoll notoriamenle ve-
nali, di un eletlorato noioriamenle 
mro îe. il lutlo solto la guida dl 
mass media noioriamenle fasullii. 

Polilologi e niasmediologi non vi 
sembra che sia gia stato detto tui-
to? 

Eppure questo libiodi Aiello. al-
meno indireltamenle, evrdenzia 
bene una importante diflcrenza lia 
politici e iMelletlua.il ilalianidi opg< 
e quelli di allre epoche e ili altri 
paesi l.'atleggiamenlo di accella-
zione o di crilica verso le elezioni 
nascova in nllre siluaziom per ra-
gioni ideologiche. culturali o. ma-
gan, da snobbsmi. Nel present; 
invece. probabilmenle a causa dei 
sondaggi. nascc solo da un calco-
lo: le elezbni sono amale e invora-
le soto so si spera di potcrie vincc-
re AUrimeiiii, merlin rimandarle 
allecalendegieche Quanloalmo
do in cui si wlezionano le elite no-
liliche non resla che cogliere un 
pizzico del nostro drammaticii pre-
scnic in quesla detinizkure di 
Oscar Wilde -Solochiliaun;Lspi!l-
lo insignilicanle ncscc a enlrate al
ia Camera dei Comuni c solo chi f> 
insigmfic ante vi lu caniern-. 

EOITORIA 

Azionariato 
diffiiso 
per Guida? 
• Strano destino quello della 
Guida edilori, casa editrice wlori-
ca» napolelana, con un catalogo di 
grande piestigio che va dalle opere 
di fiaflaele Viviani alia nan-aliva 
contemporanea, dal Corman Mc 
Cany di <Cavalli setvaggi> a Juan 
Benet, a iean Paul di «Anni aceibi» 
Una slona di tutto nspetto che ri-
schia di linire nel (allimenio a cau
sa della gestione avvenlurosa. dei 
linanzialori non della strultura edi-
toriale, degli iillinu anni e che, og
gi. vede un inlervento del comune 
di Napoti vollo a lenlare di salvare 
•una casa edilnce c il suo catalogo 
dl livclb europeo che costituisco-
no un patrimoniodi grande vaiore 
per la cilia di Napolk dice 1'asses-
soie alia cultura Renalo Nicolini. 
•Salvaiaggio - dice Nicolini - £ una 
parola grossa. poich^ ^ tratlera di 
un'qjerazione complessa. Quello 
che noi vogliamo e testimonial? la 
valkllla di quel catalogo e invitare a 
una sottosenzione, un azionariato 
popolare. Naluralmente ci augu-
rlamo che tra tanti piccoli possano 
impegnarsi soci in grado di contri-
buire alia ricapitalizzazioiie non 
con 10 ma con ItXImilioni Echei 
credilori della casa editrice possa
no allungare i tempi dei pagamen-
U, pazienlaje un po' piO a lungo-. 
Solidalicon la casa editrice, del re-
sto, quando sono cominciale le 
dilticolla, si manifeslaiono mtellet-
tuali e edilori, da Bobbto a Einaudi, 
da Inge Feltrinelli a Bollali. 

La vecchia propriela, quella de
gli edilori hbtai Guida che iondaro-
no I'impresa negli anni 20, gia dai 
primi anni '80 lascifj la casa edihri-
ce recuperando il vecchio maichio 
Age. La Guida divenne una societa 
per azioni di cui facevano parte 
imprendilori napolelani e la Edi-
sud (che editava II MaHino]. Con 
la nuova sociela, perfl, lecose non 
sono andale bene. Nonoslanle un 
incremenlo delle vendile in libreria 
del 201. - dice uno degli und*ci re-
dalton, Giuseppe Russo-vi 6 slato 
un indebilamento verso le banche 
dovulo agli investtmenii inizial;-. 
Sono quel debiu per due miliardi 
circa che oggi risclrianodilar cliiu-
dere, lanto piu che il principale 
credilore (750 milioni| della tiui-
da e il Banco di Napoli (il parados-
so e che il Banco e stalo anche 
azionisia). peril quale la casa edi
trice ha pubblicato negli ultimi an
ni costosissirae strenne La slona 
della ensi non comincia. lutlavia. 
con le ulhmc vicissiiwlini della 
banca napolelana. Gia due anni la 
lu deliberalo dal Consiglm di am-
minislrazione della casa edilnce 
una ricapitalizzazione di due mi
liardi e mezio. ncapilalizzazionc 
che peril non e state mat souoscrit-
la dagli azionisli £ quesio il punlo 
di iwrtenza di una verleraa tlei re-
datton awiata olto mesi la che iMir-
la al momento allualc e al Icnialivo 
di propone alia citla un nuovo pro-
getlo di ricapilalizzazkinc. II pro-
getto sarfl presenlalo oggi da Rena
lo Nicolini al leatro Merciidanle in 
un;i manifeslazione pubblica alle 
18, nella quale Toni Semlic. Vale
ria Sabato. Lerlli> Giulivo iimnor-
ranno brain di prosa e IIIUSK a train 
dall opera dl RaRaele Viviani 

L'operazrone dovreblx' preiv-
dcrc. fra laliro, il ricorsn all'orga. 
nizzazk>ne di un azi<niarialo dillu-
so. Soluzione quesui revi possibili' 
dal <atlochc dUraveiyola wrtfiizn. 
si e giunli allazzeriimeiiln ilelle 
azionie alia cnsTituzioiic di una M^ 
ciera a responsabilira linulala con 
unpiccoh>iapilalcdi20iiiilioni 

. Ili 

Errara corrige 
SiiU'lhiiia di icn I aiiicoli) di 
Anna Di Ix'llio <hilic.no al dur-
noRKft'.imli> di .IF KeiuiiHlvil.il 
LilOlO nSlKVOSl |M.'llC^n1<VZl - C 
apparso per orrnn.̂  n Imu.i di 
Foko IVininan (V w WIIM.I-
mo con Dl U'llm >• hniiii.ui o 
con i lew in 

http://iMelletlua.il
http://hilic.no
http://KeiuiiHlvil.il
http://hniiii.ui

