
IL FATTO. Gli enti lirici diventano Fondazioni. Veltroni spiega il senso del decreto 

Largo ai mecenati 
Per ora la lirica 
ma e solo un inizio 
La musica italiana ora chiama a raccolta i mecenati. Con il 
decreto che trasforma gli enti lirico-sinfonici in fondazioni, 
e soprattutto con i congrui sgravi fiscali previsti, non do-
vrebbe essere piu cosi difficile creare un efficace rapporto 
pubblico-privato. II decreto, illustrato ieri dal ministro Vel
troni, 6 stato varato dal Consiglio dei ministri e verra ora 
sottoposto alle verifiche parlamentari. «Un esperimento da 
estendere ad altri settori» ha detto Veltroni. 

MATILDC 
• ROMA, Evenutal'oradeimece-
nali. Con il decreto che trasforma gli 
enti lirici in Fondazioni, iicenziato ie
ri dal consiglio dei ministri, I'ltalia del 
melodramma apre le porte ai finan-
ziamenti privati. «Un cambiamento 
radicale • ha spiegato ieri Walter Vel
troni, vicepresidente del Consiglio 
con delega per lo spettacolo nel cor-
so di una conferenza stampa a pa-
lazzo Chigl - che non si limitera agli 
enti lirici ma investira I'intero mondo 
dello spettacolo e della cultural. Una 
sorta di prova generate, insomma, 
per riorganizzare il mondo dello 
spettacolo: «Con uno Stato lacui fun-
zlone non e erogare contributi quan
ta aiutare la produzione culturale a 
diventare industria e ad andare per 
suo conto», come ha precisato il mi
nistro. Entrano In pista di partenza 
gli enti lirici perche il govemo aveva 
ereditato un decreto-Dirii sul quale 
erano piovute molte critiche. Veltro
ni ha ricordato le proteste dei sovrin-
tendenti e lo sciopero generale dei 
cinquemila dipendenti per poi sotto-
lineare come il metodo da lui intro-
dotto (consultazionecon le parti, di-
scussione suite proposte di modifi-
ca) abbia consentito in 20 giorni di 
elaborare un decreto che e stato ac-
colto dal plauso generale. Anche 
perchfi Veltroni ha dichiarato a chia-
re lellere che si batters perche il Fus 
(fandounlco per lo spettacolo) non 
sublsca tagli nei prossimi anni. 
Lugo »l privati. L'hanno chiamata 
«privatizzazione» ma non e una de-
flnizione esatta. Le fondazioni sono 
un misto di pubblico e private). Per i 
primi tre anni il contribute) dei sin-
goli non pu6 superare il 40% del 
patrlmonio, poi si vedra. Ma il con-
trollo della parte pubblica e garan-
tito dal fatto che dei 7 component! 
11 consiglio di amministrazione i 
rappresentanti privati non possono 
essere piu di 3. II presidente della 
Fondazlone sara il sindaco della 
citta. II Sovrintendente viene nomi-
nato dal consiglio di amministra
zione e il direttore artistico dal so
vrintendente. 

PASSA 
La defbcalizzazione. >£ la prima 
volta che vengono offerte condizio-
ni di tale favore - ha spiegato Vel
troni - volevamo che la norma fos
se I'espressione di una volonta po
litical quella di calamitare risorse 
private nella cultura» I mecenati 
sono divisi in due categorie. A chi 
versa una tantum somme per la ge-
stione del teatro verranno applicate 
le agevolazioni fiscali vigenti; per 
quanti invece si impegnano in un 
rapporto continuativo (ad esempio 
died milioni per sei annil si appli-
ca una drastica riduzione. II mec-
canismo e difficile da spiegare. Co-
munque ci proviamo. Si pita dirot-
tare verso la Fondazione il 30% del 
proprio reddito e da questa somma 
si detrae il 22%. Nel 740 sara creata 
una casella a queslo scopo. Tutti 
possono naturalmente partecipare 
alia vita di un teatro o di un orche
stra, anche con poco 
Fondl di dobzione. Sono la spina 
nel fianco delle Fondazioni le quali 
per legge debbono avere un patri-
monio. «Ci sara un convergere di ri
sorse prese in parte dal Fus, in par
te dai pnvati - ha spiegato il mini
stro - e owio che questo per i primi 
anni avra dei riflessi sulla gestione». 
Insomma non sara un passaggio 
che awerra senza doversi mventare 
qualche equilibnsmo. «Noi diamo 
le opportunita, poi questa e una 
gara a premi«, ha commentate Vel
troni. La trasformazione interessera 
anche i teatri di tradizione di mte-
resse nazionate. 

I dipendenti. II rapporto di lavoro 
sara di natnra privata, ma il passag
gio alle Fondazioni non comporte-
ra perdita dei diritti acquisiti in ter
mini di anzianita di servizio o fun-
zioni. Ne potra significare licenzia-
mento. «Non credo che i dipenden
ti avanzassero delle proposte cor
porative - ha detto Veltroni com-
mentando 1'intervento di un collega 
- erano solo preoccupati per il loro 
posto di lavoro e di questi tempi mi 
sembra un pensiero legittimo» 
Le flnalrta. Ma quali sono le finalita 

della Fondazione? Leggiamo dal 
decreto- «Perseguono senza fini di 
lucro, la diffusione deH'arte musica-
le, la fomiazione professionale dei 
quadri artistici e 1'educazione musi-
cale della colletlivita». A questo 
scopo prowedono direttamente al
ia gestione dei teatri e realizzano 
spettacoli: «Possono altresi svolge-
re, in conformita degli scopi istitu-
zionali, attivita commerciali ed ac-
cessorie. Esse operano secondo cri-
ten di imprenditorialita ed efficien-
za e nel rispetto del vincolo di bi-
lanckw. La chiave del futuro e tutta 
qui, in questo delicato equilibrio tra 
esigenze della cuitura ed esigenze 
del mercato. 

II ministero. Non poteva mancare 
la domanda sul ministero della cui
tura. «ll mio obiettivo resta un mini
stero che si occupi di beni e attivita 
cultural! - ha ribadito Veltroni - d'al-
tra parte non mi sembra una prete-
sa particolare. A Strasburgo, dove 
sono stato nei giorni scorsi, i mini
stri degli altri paesi spaziavano da 
un argomento culturale e uno di 
spettacolo, cid significa che le loro 
competenze erano ad ampio rag-
gio. Noi abbiamo accorpato per 
ora al ministero dei Beni cultural! 
competenze che erano sparse. Mi 
pare che i risultali sono positive 

Carla Fracci: «Una grande sfida 
se dawero amiamo i nostri teatri» 
• MILANO Impegnata nelle prove 
di Anlonio e Cleopatra che andra 
in scena il 7 agosto al Teatro Ro
mano ma per 1'ente lirico Arena di 
Verona di cui e neo-eletla direttn-
ce del Ballo, Carla Fracci plaude al 
nuovo decreto suite fondazioni «ri-
scritto» da Waller Veltroni. «Avevo 
apprezzato le parole del vice pre
sidente del Consiglio sin dalla pri
ma riunione romana del sovrinten-
denti, quando si soffermo su tre 
concetti-chiave che sono la scom-
messa vincente per il futuro: lavo-
rare di piu, produrre meglio e ten-
tare di risparmiare»>. «Mi ha fatto 
anche mollo piacere scoprire» ag-
giunge che oggi lo stato vuole as-
sumersi il compito di prowedere 
alia cuitura. Ma che riconoscendo 
la sua poverta economica, facilita 
anche 1'ingresso ai privati La na-

OUATTEMNI 
scita delle fondazioni e un proget-
to che va al di la dell'incontro tra 
un ente lirico e la sua cerchia di 
amici Potrebbe essere una sorta di 
mantenimento teatrale a cura del
la collettivita. Un teatro, un ente li
rico, dovrebbero essere I'orgoglio 
di una citta, mi auguro che molti 
vorranno recuperare soldi per farlo 
funzionare». Ne teme, Carla Fracci, 
che I'ingerenza dei privati abbia n-
percussioni suite scelte artistiche. 
«Assolutamente no Penso, ai con-
trario, che la necessaria dilatazio-
ne dei tempi per promuovere le 
fondazioni sia un buon deterrente 
contro la logica dello sponsor 
spicciolo Anch'io come artista so
no stata soggetta a un certo tipo di 
sponsor che pagava un leatro per
che mterpretassi il tal balletto. L'o-
biettivo delle nuove fondazioni, se 

ho capito bene, e invece soccorre-
re il teatro nelle necessita grandi, 
come avere un buon coro, una 
buona orchestra, un buon corpo 
di bailo. Le fondazioni dovrebbero 
servire al mantenimento quotidia-
no delle masse artistiche e tecni-
che Nel recupero delle fondazioni 
come progetto di una collegialita, 
il denaro dovrebbe essere distri-
buito equamente». Per quanta ri-
guarda la tutela nspeto all'ingresso 
dei privati nella gestione di un en
te lirico, Carla Fracci sostiene che 
sia important che le fondazioni 
non si sostituiscano alia vecchia e 
tracotanle ingerenza politica nei 
teatri «Per owiare a questo incom-
bente pencolo e necessano punta-
re su ammmistrazioni efficient e 
preparate Ma 1'ingresso dei privati 
pud essere un'arma favorevole. Se 
un'amministrazione pubblica non 
funziona, dubito possa essere con-

validata dai privatk 
Su chi potra non essere d'accor-

do con le nuove fondazioni, la ce-
lebre danzatrice pensa a «chi ha 
paura di non avere le carte in re-
gola sul piano professionale. 0 di 
lavorare di piu e meglio». E non te
me, invece, che proprio il balletto 
possa essere penalizzato dalla liri
ca e in generate dalla musica? «A 
Verona si pensa di fare una fonda
zione per I'Arena e il Teatro Filar-
monico, in tempi strettissimi; lune-
dl prossimo ci sara una prima riu
nione con un industrial dei man-
gimi che ha gia espresso il deside-
rio di avermi presente. Ho 59 anni 
e non mi era mai successo prima 
d'ora di venire invitata a una riu
nione tanto importante. Ne traggo 
valutazioni positive* Un altro capi-
tolo che menta I'atlenzione urgen-
te del ministero della cuitura? «L'e-
ducazione e le scuole». 

Secondo alcune voci il maestro vorrebbe lasriare il teatro ma lui dice: «Non commento i pettegolezzi» 

Muti lascia la Scala? Sono solo voci 
Riccardo Muti lascia la Scala? La notizia, sotto forma di in-
discrezione, era stata diffusa ieri dal Corriere della Sera , 
ma I'interessato la sconfessa: «E un pettegolezzo - ha 
detto - e io non replico ai pettegolezzk Anche dal teatro 
milanese arrivano solo smentite. 11 sovrintendente Carlo 
Fontana dice che si tratta di voci infondate: «Se fosse ve-
ro, saremmo i primi a saperlo, ma a noi non e giunta 
nessuna comunicazione, ne ufficiale ne ufficiosa*. 

m MILANO Riccardo Muti vuole Ia
sciare la Scala? E' una voce che cir-
cola ciclicameiiie e che ieri era 
sembrata qiialcosa di piu di un 
sommesso mormorio. L'interessato 
del resto, non si e affrettalo a smen-
tire e ha preferilo usare una formu
la che non cancella i punti di do
manda, «E' un pettegolezzo _ ha 
delta _ e io non replico ai pettego
lezzk 

II pettegolo in questione e una 
persona vlclna al maestro Muti, che 
spesso ne raccoglie sfoghi e confi-

SUSANNA 
denze e che normalmente e ben in-
formata degli umori che scuotono 
la sua bacchetta. Stiamo parlando 
del critico musicale Paolo Isotta, 
che ieri ha firmato un articolo, ap-
parso sulla prima pagina del Cor
riere della Sera, in cui nfenva che 
il rapporto di Muti con Milano si 
starebbe deteriorando 

Da Piazza della Scala arrivano 
solo smentite, timide a ciire il ve
ra, ma che comunque atteslano 
che non esiste nossun passo uffi
ciale, II sovrintendente Carlo Fon-

RIPAMONTI 
tana, dopo una giornata di no 
comment e di assedio da parte 
dei cromsti ha einesso un breve 
comunicato. Tre righe per dire 
che «l'intenzione attribuita al 
Maestro Riccardo Muti di iasciare 
Milano, e cioe il teatro alia Scala, 
non trova riscontro in comunica-
zioni di alcun genere agli organi 
del teatro». E a margine di una 
conferenza stampa di presenta-
zione del festival dedicato a Lu
ciano Beno ha precisato che «ne 
il sindaco, ne il presidente della 

Scala, ne il consiglio di ammini
strazione del teatro hanno ncevu-
to una comunicazione ufficiale o 
ufficiosa della decisione di Muti 
di Iasciare il suo incanco. E asso-
lutamente impossibile controllare 
le voci _ ha aggiunto il sovrinten
dente _ che per noi comunque, 
restano infondate» > 

Anche fuori dall'ufficialita la 
notizia viene considerata piutto-
sto tantasiosa, sebbene siano in-
negabili imalumori, tutti legati al 
faticoso funzionamenlo della 
macchina teatrale, inceppata da 
mille meccanismi burocratici 
Stando alle voci raccolte dal quo-
tidiano milanese, Muti se ne an-
drebbe perche deluso dall'impos-
sibilita di realizzare secondo il 
progetto scenico studiato col re-
gista Andre Engel i'oio del Reno 
di Wagner, proposto qualche set-
timans fa m forma di concerto 
Lo stesso Fontana ricorda che 
Muti e rimasto scollato dalla tra-
vaghata vicenda della produzione 
della tclralogia wagneriana, ma 

questa semmai sembrerebbe la 
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso II sovrintendente sposta 
I'accento suite difficolta oggettive 
del teatro, sui suoi problemi strut-
turali, a partire dall'assetto ar-
cheologico del palcoscenico. Tira 
un sospiro di sollievo pensando 
alle nuove prospettive che posso
no aprirsi con I'approvazione del 
decreto Veltroni E sbotta: «£ pro
prio bravo Veltroni, bisogna dir-
lo» Finalmente si realizza la pro-
spettiva della trasformazione del 
teatro alia Scala e degli Enti lirici 
in fondazioni, con capitate priva
te che darebbe nuova linfa all'in-
tervento pubblico Un progetto 
che il sovrintendente milanese 
caldeggia da anni e che ora e sta
to realizzato. 

Ma ora che juccede' Mentre la 
Scala si awia a diventare una 
fondazione nschia di perdere la 
prestigiosa bacchetta di Muti' Per 
ora si parla solo di malumon, 
momenti difficili, tension!, ma 
non una seria intenzione di awia-

l 

re pratiche di divorzio La pensa 
cosi anche Jean Rodocanachi, 
presidente della fondazione per il 
teatro alia Scala, che ha copro-
dotto alcuni dei piu importanti 
spettacoli scaligen delle ultime 
stagioni "Sono amico di Muti _ 
ha spiegato _ e non 1'ho mai sen-
tito dire che avesse intenzione di 
Iasciare la Scala. Certo, momenti 
di sconforto ne ha avuti in questi 
ultimi tempi, ma scaturiti piu che 
altro dai guai italiani, dalla diffici
le siluazione generale degli enti 
lirici» A Rodocanachi resta la 
speranza che la nolizia circolala 
in queste ore sia solo frutto di 
una esagerazione giornalistica, 
che «il comprensibile malumore 
di Muti sia stalo captalo e preso 
per una vera e propria decisione 
In ogni caso _. aggiunge _ Milano 
e tutta dalla parte di Muti Ieri se
ra e'era I'ultima recita dell' Oro 
del Reno Al termine il pubblico 
ha accolto il direttore con un af-
fetto, una devozione, un entusia-
smo pill grandi del solilo» 

I 

LA TV DI VAIME 

Chicche 
di «Confini» 

E ANDATA IN onda, in una di-
screzione vicina al silenzio 
stampa nchiesto dalle fami-

glie dei rapiti, la prima puntata di 
Confmi (Raitre, giovedi, 20.30). 
una serie della quale si sa pochis-
simo e sulla quale non e stata fatta 
una promozione decente: pochi 
trailers assai sibillini e sinceramen-
te non accattivanti Curata da Al
fonso Madeo, Murgia e D'Alessan-
dro (firme di tutto rispetto) la tra-
smissione ha dirnostrato, nel suo 
esordio, le caratteristiche del pro-
grammi di approfondimenti gior-
nalistico-culturale della migliore 
tradizione del servizio pubblico II 
titolo Connni ha diverse chiavi di 
lettura- separazioni, limiti, sbarra-
menti geofisici, morali, politici e di 
costume. Conoscere le frontiere 
della nostra societa e indispensa-
bile per capirne le possibilita di 
sviluppo anche attiaverso le biz-
zarrie, le ingiustizie, le difficlta ella 
convivenza civile Confmi si svol-
geva in tre servizi, dissimili ma si-
nergici- la storia della cooperativa 
Pretona-Bellini di Palermo, la stra-
nezza della situazione di frontiera 
di Gorizia, la vita spericolata di un 
grande personaggio, il calciatore 
Gigi Merom. Dalla chiesa parzial-
mente restaurata di Santa Maria 
dello Spasimo a Palermo, Aurelio 
Grimaldi ha illustrato con notevoii 
doti comunicative I'awenturosa, 
stupefacente iniziauva di una coo
perativa di ex detenuti fondata da 
Filippo Abbate Chi ha letto il pre-
zioso Bella aao di Enrico Deaglio 
conosce quella storia anomala e 
gratificante: degli ex detenuti, do
po una serie di azioni ribellistiche 
dimostrative mirate all'ottenimento 
di un'occupazione, si compattano 
costituendosi in gruppo di lavoro. 
Incredibile per il nostra paese, rie-
scono ad ottenere appaiti per atti
vita evidentemente poco lucrose e 
qumdi non ambite da aziende 
concorrenti. bonificano quartieri, 
edifici storici, zone disastrate 

O GGI ES1STONO come real-
ta operativa e mirano ad 
ampliare il loro progetto 

ipotizzando campi di lavoro per gio-
vani a nschio sotto la loro direzione. 
Tutto questo nella Sicilia umiliata 
dalla corruzione, ingannata dalla re-
cente campagna elettorale di uomi-
ni del Nord che la scoprono solo co
me sacca di voti. Frasi illuminanti, te-
stimonianze di grande incisivita, nel 
servizio di Grimaldi. I'autorecupero 
degli emarginati ha la grandiosita di 
una saga e le dichiarazioni di uomini 
persi per la societa che si reinseri-
scono con le proprie forze nel conte-
sto cittadino, spingono alia riflessio-
nee alia fiducia. i confmi della socia-
lita progressiva non sono invalicabi-
li. II secondo servizio ha raccontato il 
paradosso di Gonzia, citta lagliata in 
due da spartizioni illogiche, posto di 
frontiera con le sue discrepanze m-
comprensibili: il cunitero di Merna 
diviso a meta dalla linea confinaria, 
gli ospedali, itahano e sloveno. a 
duecento metn uno dall'altro, ma ir-
raggiungibili dalle comunita divise, 
famiglie die usano permessi per an
dare al lavoro e rilornare a casa. L'ul-
limo blocco era dedicato al confine 
del perbenismo borghese e un po' 
ipocnta d'una citta come Torino, su-
perato con fantasia da Gigi Meroni, 
grande calciatore degli anni 60, pro-
tagonista di awenture sportive ed 
umaneimpetibili Fuilsimbolodiun 
anticonformismo non esibizionisti-
co, nonostante le facili apparenze, 
che chiedeva liberta Tulto, nella 
breve vita di Meroni, era segnato dal-
I'eccenlricita a volte neanche cerca-
ta. dal suo grande amoie per Cristia-
na, «rapita» a due giorni dalle nozze 
non volule, alia polemica del suo 
look che si opponeva alia banalila 
corrente anticipando i tempi (n-
schio il posto in Nazionale per non 
tagliarsi i capelli 1 Solo la moite, nel
la banalila deirevento, riuscl a nor-
malizzare un personaggio che non 
accent confmi se non I'ultimo, fata-
le [ Enrico Valme] 


