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Un detective 
tra Weimar e Berlino 
I In dote* l've pnvalo al tempo della 
Repubblica eli Weimar Un bianco 
e neio idi lok ito dalli incv/e tinte 
Un discc'iio intuisci e elegante e 
una s( encggialiira tolta e scorre
voli r lati (salta il personaggio 
ne ilo dal duo KobErto Dal Pra e 
Kodollo lorti le cui avventure so
no apparsi in questi ultimi anni 
sulla l'Ionosa laliimc defunta rivi-
ila f>iiui ! \/>ic\s) e su Comic Art 
t l ' i lumi Ilo tutto italiano che spo
sa il licori ilei (inietto d autore ad 
una si rialita non ballale Da loda
li iluaquc I iniziativa MVIntrepi 
rht ili ^pubblicale i pumi cinque 
episodi i l i Ila sene Che sono nel-
I ordini Mimar Dei Stiinn fsul-
l iniendio del Reichstagi. I9J-I 
puntata italiana m pie no Fascismo 
li'Uni) tir Li ('mintile ambientato 
in una J-iani la massonica e Pttor-
mi il /Solino i on il nostro eroe ca
tapultato nelle Olimpiadi del 1930 
II luniettodi l i irti e dal Pra perora 
viene upubblualoion cadenza bi
mensile ali itili rno del 'contenito-
r>' li tx'/mln ma visto .1 buon suc-
o s . o i la qu dita delle storie non 
i is ' liis i la nasi ita ili una testata 
mensili nilouprii i 

Eros 

Le «partouzes» 
nel salotto buono 
P.iiiasil< e un nome mitilo Quel 
lo di un glande artista della cumu
lili azi-me (qu indo ani ora nessu
no la dilaniava cosi) autore di 
u ululala i i eiitinaia di manifesti 
ttitilliti e i aitelloni che 11.l'ino lat
to la stona il i Ila pubblicità italiana 
'I ntirueioili lilui in edicola (i l l'I, 
v tu mine Ulne Press lire 7(100) 
pubi "In a alenile tavole erotiche at-
lubuile n o n quali he dubbio) 
proprio i [{uccisilo Un esercizio 
di di liziosa pornografia che per 
sfui'gire illi maglie della censura 
f isc isia i i i usi Ho anonimo sotto 
i! titolo in^li se di f'iL>hr iiinorous 
tiniuv un ut\ i Imito nelU mani dei 
loliziouisti I un quadietlo molto 
pi l lant i ' di diioppiainenti multi
pli mei nlilitodaiealdi toni dell ac
qui rello Ma eioi he più colpisce e 
I aiutili ntazioiie di queste eccittan-
li iHitttniZL' buoni salotti Ixirghesi 
tra poltroni me I rau mobili cieco 
i i aldi il) itiour che illuminano 
spli udenti tarili in amore Una 
e linea da non perdere in tempi di 
pornografia di plastica siiperpati 
nata 

DylanDog 
Uno speciale 
anche per Groucho 
1 olio1 Sono iih special dedicati a 
IMan Dog il personaggio dalle 
uova il oro ili II i diloria a lumetti 

italiana S intitola hibitinti di paura 
< 'ne " ilio Ijonclli Tilitore) e lo lir-
uiano( laudio (.'hi iverotti ( so le t 
to i se cui palatina) eConadoRoi 
uno de i [ini inli lessanti illustratori 
dil la si in mins'le Alleviato allo 
S|K* i ili un ininialbo con piotalo 
nisl i issolulo la gialla di II indaga
tori d< Il un ubo quel Cromilo de
mi tizi ili i.'iui .IMI i/ionc del balfu-
'o loinponi lite dei celebri fratelli 
Mar* I itoio di I iniuialbo i uomo 
ioli In bombitili di Clnav rotti e 
I uigi Pici itto In quarta di coperti
na I inipi idibili Minutario grou 
i h ' v o ittiologia di Ireddure e 
si love h' zze blalt rate clall msepa 
i ibili lompagnodt Dvlan Dot; 

L'INTERVISTA. Società e politica nella raccolta di aforismi del celebre scrittore spagnolo 

Paper ino 

Giù in Atlantide 
e nel Maclstrom 
i Hiest i si Unii ina v proponiamo 
una doppia razione di Paperino 
Ima nei i abbui! it.i di stoni Ir itte 
da /i//>» ' l<inlns\ in ( ottobie-no-
vi rnbi>- DISIH v II ilia lire I 000) e 
d i tu/» luto l'i-si n i I 7J ottobre 
Disili v Italia liti I 00(1 j Ira le tall
ii un p inolo classico d"l W ì 
/ i o l' iperom e il tesoro di '\tlanti-

di lumaio da Romano Scarpa e 
/ i o P iperoiic i il \1i dioevo side

rali i di Kodollo ( ninno e iiiorgio 
l avazzano Da l'ii/M'itiioMesi'um-
sit'haiuo inv i l i la vi*< hisMina 
( |')riS| «Papiuno e la scuola dei 
PIMI si ulta i disegn ita il i Guido 
Martina i KPHI imi Varpa e / l o 
Papi IONI i il di posito oceanico' 
una stona ni pino stile barlvsiano 
v ulta e disonnata ila Marco Rota 
nel 1071 che vede Zio Paperone 
Archimede Paperino e Qui, Quo, 
Qua alle pp se con uno sterminato 
i» i.ino ili dollari i he si trasforma 
in un pericolosissimo MaOLstrom 
I la Poe i Baiks da non perdere 

Ferlosio alla ricerca 
dei relitti dell'umanità 

GIOACCHINO DE CHIRICO 
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Un dipinto di E. De Martino. In alto Rafael Sanchez Ferlosio Giovanni Giovannetti 

Carta 
d'identità 
Rafael Sanchez 
Ferlosio, fra i più 
apprezzati scrittori di 
Spagna, e nato a 
Roma nel 1927. Tanto 
I suol romanzi sono 
popolari quanto le sue 
riflessioni sulla 
società spagnola 
sono temuti: in 
particolare, i suol 
lettori sono legati a 
una sua caustica 
rubrica sul popolare 
quotidiano -El Pais». 
Al di la di ciò, Ferlosio 
e uno scrittore di 
sicuro valore. In Italia 
lo conosciamo per -Il 
Jarama- (Einaudi, 
1963). per-La 
testimonianza di 
Yarfoz- e -L'elogio del 
lupo», entrambi editi 
dalla Biblioteca del 
Vascello, e per 
•Imprese e 
vagabondaggi di 
Alfanhul». la sua opera 
più letteraria e di 
maggiore successo 
nel nostro paese, che 
Theorìa ha pubblicato 
nel 1991. Le edizioni 
Linea d'Ombra hanno 
recentemente 
pubblicato una sua 
raccolta di interventi 
con il titolo «La freccia 
nell'arco*, mentre per 
Garzanti è appena 
uscito "Relitti*, una 
raccolta di pensieri e 
riflessioni a carattere 
sociale. 

m ROMA -L i teoria e un privilegio 
degli umani afferma Rafael San
chez Ferlosio E prosegue Potele 
immaginare qualcosa di più assur
do di un dio che si mette col mento 
sul pugno a teorizzare9» Ecco 
questo umano privilegio Ferlosio 
non lo vuole perdere anzi lo nv>_n-
dica con forza e lo coltiva con at
tenzione 

Appassionato di studi linguistici 
e stouco-filosofici collaboratore 
del quotidiano CI Pais> Ferlosio si 
e imposto come riferimento mora
le e intellettuale per moltissime 
[x;rsone in grado di apprezzare il 
suo rigore la sua autonomia di 
pensiero e I energica indignazione 
verso le ingiustizie del nostro tem
po D i pochi giorni e in libreria 
una lai colta di pensieri riflessioni 
considerazioni racconti brevissimi 
e aforismi che nel tempo Ferlosio 
ha scritto e conservato Si chiama 
Relitti ed ù pubblicato ria Garzanti 
Leggendolo si ha I opportunità di 
npercorrcie le tappe di un percor
so teorico e morale non sistemati
co ma che tocca molti aspetti del
la condizione della nostra società 
e degli individui che la compongo
no 

In questi giorni Ferlosio 0 a Ro
ma sua citta natale, per partecipa
le a una sene di incontri organizza 
ti dall Istituto Cervantes e dall am
basciata di Spagna L occasione 
che <A.\ inizio alla conversazione 
non e tanto il libro appena pubbli
cato quanto il piccolo quaderno 
che porta sempre con so per riem
pirlo eli pi'uos relitti' appunto 
Anticamente in Spagna cerano 
leggi che garantivano e regolavano 
il limito a prendere possesso dei 
relitti e he i tanti naufragi portavano 
sulla spiaggia L i tost i I T I divisa 
in zone di influenza e ogni paesino 
MV\<\ la sua parte di approvvigio
namento 

Cosi e nata l'idea del libro? 
Si COSI abbastanza occasional
mente nel 1984 avevo dato a una 
piccola rubrica che tenevo su 'El 
Pais lo stesso titolo che oggi ha n 
libro Questi pei IOS» sono impor
tanti per me Sono una soluzione 
alla mia pigrizia Basta buttar giù 
un appunti; e dopo lo si può cor
reggere riorganizzare e incastrare 
bene con gli altri Relitti raccoglie 
frasi esclamazioni e riflessioni 
scritte parallelamente alle altre 

Brancoli e la lezione della stampa Usa 
m Le lobbies influenzano il pro
cesso decisionale statunitense, ma 
vengono regolamentate Gover
nanti e burocrati sono esposti alla 
e orruzione sotto le più varie forme 
ma debbono sottostare ad un codi
ce etico I giornalisti svolgono una 
funzione di grande rilevanza politi
ca ma si sottopongono M\ un con
siderevole autocontrollo Sono 
questi gli argomenti della trilogia 
che Rodolfo Brancoli ha dedicato 
alla politica in senso lato degli 
Stati Uniti Sono argomenti che ha 
(lattato in maniera eccellente, 
se mpie molto documentata atten
ta ai partic olan e alle contraddizio
ni sobria ina tale da trarne inse
gnamenti anche per I Italia L i tri
logia si conclude per I appunto 
con un approfondita analisi del 
mutevole ruolo svolto dai giornali
sti negli Stati Uniti conenuta ne II ri 
sr 114I10 del guardiano il quarto pò 
tere e almeno dal punto di vist 1 
dell investigazione della denuncia 
1 dell influenza sia sul potere poli 
tieo che siili opinione pubblica 
davvero tale 

I giornalisti lo sanno ne gioisco
no ma anche si preoccupano e si 
interrogano sul loro ruolo e siili" 
modalità con le quali lo svolgono 
In una società che per 11 sua cli-
s|x.'rsivita geogralica varietà cultu
rale disorganizzazione politica di
pende 111 larga misura dalle infor
mazioni che acquisisce a mezzo 
stampa e tv 1 gionalisti hanno una 
giandissima responsabilità E 
Brancoli testimonia ne sono acu
tamente consapevoli Cosicché 
non soltanto si interrogano sul loro 
ruolo ma tentano di conseguire 
praticamente il massimo di obietti-

CIANFRANCO PASQUINO 

vita e di imparzialità possibile Na
turalmente e in special modo ne
gli Usa lo scoop 0 ambitissimo Ma 
raramente consiste soltanto nel da
re una notizia prima di chiunque 
altro Consiste anche nel darla me
glio 1 punti cardine del giornali-
smostaliinitense nota Brancoli 
ruotano attorno all'accuratezza del 
reportage alla fedeltà delle citazio
ni ali uso scrupoloso delle fonti 
coperte soltanto eccezionalmente 
dall anonimato e infine al rigoro
so riconoscimento del diritto di rct-
tfrea 

l'ermo restando che il giornali
sta non deve inventare mai e suo 
dovere professionale rispondere a 
tre imperativi fornire notizie nle 
vanti esercitare sorveglianza sugli 
affari pubblici dare le informazioni 
subito Essere rapidi e rilevanti 
espone facilmente al rischio di 
sbagliare II giornalista statunitense 
sbaglia, rileva Brancoli -pei limiti 
umani intellettuali professionali 
Non si sbaglia per partito preso 
per pregiudizio politico E questo 
fa un enorme differenza» 

L i stampa statunitense ha pro
dotto due rimedi contro I inevitabi 
lita dell errore la rettifica pronta e 
1 ispeltosa ant he sotto la pressione 
delk numerose cause per danni 
che vengono intentate contro 1 
giornali e il ritorso ad onibud 
smen interni 

Brancoli rileva che in buona so 
stanza gli oinbudsmen anche 
quando sono giornalisti o persona
lità autorevoli non hanno saffi 
cicute potere per ovviale alle con 
seguenze degli errori delle parzia 
Illa delle distorsioni Ma almeno 

operano da detenente e impongo
no le rettifiche Più efficace e I esi
stenza di una vera competizione 
fra 1 produttori di inlormazione che 
o|;era contro le distorsioni sistema
tiche Infatti la miglioic garanzia 
del prodotto giornalistico e la sua 
credibilità Se un giornale perde 
credibilità perderà letton Se un 
giornalista perde credibilità perde
rà il posto Grandissima di conse
guenza ò la responsabilità che 
grava sui direttori dei giornali 

E in buona sostanza letica pio-
fessionalc dei direttori ehe incana
la I attività dei giornalisti premian
do le capacita e punendo le scoi-
rettezze Ed e il lo t i coraggio prò 
fessionalc che e onsente di effettua
le tutte quelle ninni rosissime inda
gini sulli malefatte sulle 
omissioni sulle falsità del poteic 
politico Se I un luesta sul Wateiga
te fu uno dei punti più spettacolari 
e di maggioie successo del giorna
lismo investigativo statunitense e 
Brancoli cita la de* isione di conti
nuare nonostante forti pressioni in 
senso contrario anche interne al-
I azic mia presa con molte leniort 
e molto toraggio dal direttore e 
dalla proprietaria del VWJS/M/MJ/O/I 
l'osi e tutto il nuglioi giornalismo 
americano che interpreta la sua 
funzione come quella di cane da 
guardia dell opinione pubblica nei 
confronti del potile politico dei 
politici T probabili clic anche 1 
governanti statunitensi sognino di 
tanto in tanto di avere una stampa 
filogovernativa Nessuno di loio 
potrebbe dichi.narlo apertamente 
senza eoprnsi di ridicolo e fare 

moltiplicare le inchieste giornalisti
che sui suoi comportamenti In
somma giunto alle soglie del Due-
nula il giornalismo statunitense ha 
defunto la sua funzione principale 
come quella di fare rispettare (ino 
in fondo le regole del gioco demo
cratico Ce forse bisogno di tirare 
le somme' di misurare la distanza 
ehe intercorre fra il giornalismo ita 
licititi e quello statunitense sul lare 
informazione' 

L i nsposta e tutta contenuta nel 
disagio eli Brancoli giornalista an-
glos issone eostietto a lavorare in 
un contesto rome quello italiano 
nel quale direttori a parte non e 
chiaro a chi altri piaccia il modo 
coirente di fare inlormazione in 
Itali 1 Fino a poco tempo fa si K\n-
dava diflondcndo I opinione elle 
comunque toccalo il lancio il gior-
'1 ilismei italiano non potesse ehe 
risalite Oggi tiaiine poche isole 
ledazioitali felici peiche professio-
n ilizzalc sappiamo 1 he e possibi 
le I ne aneoia peggio E che co
munque la responsabilità 1 quasi 
tutt 1 della piofessione So 1 giorna
listi il ili.ini non si danno un severo 
codice di comportamento profes
sionale 1 non lo faianno infransi 
gi'iitcìnente rispettare nessuno li 
salve la (e 1 lettori preferiranno 
comprensibilmente la tv da niti.it-
tt mine nloj 

Rodolfo Brancoli 
Il risveglio del guardiano 

Dal giornalismo americano 
un modello informativo per 
la Seconda Repubblica' 
Garzanti, pagg. 303 
L 33.000. 

cose che facevo Le prime risalgo
no al 1963 le ultime sono molto 
recenti Rispetto ali edizione spa
gnola Danilo Manera, il curatore 
ha concordato coni me alcune \u -
raziont 

Frugando tra I suol •relitti», capi
ta di trovare degli oggetti che 
occupano piu spazio di altri. Uno 
di questi e il mestiere del giorna
lista, che riguarda una parte im
portante della sua vita. Rispetto 
a questo mestiere lei è molto 
critico. Perché? 

Credo che il lavoro del giornalista 
debba essere pensato in relazione 
a quello dello storiografo Lo sto
riografo ha fornito agli esseri urna 
ni uno specr hio in cui vedersi e n-
conoscersi Una sorta di coscien
za epica che incide tortemente sui 
comportamenti dei popoli e degli 
uomini di Stato Ad un certe; mo
mento con il secolo sorso I uso di 
questo speci Ino e diventato quoti
diano I giornali il telegrafo e la 
radio hanno fatto 111 modo che 
I informazione non fosse più solo 
narrazione di un evento, ma I an
nunciasse L cosi e cambiata an
che la percezione di se di popoli e 
capi di Stato Oggi se un qualche 
personaggio importante deve 
picndcrc una decisione prima di 
tutto pensa ali effetto che otterrà 
sulla stampa Proprio come don 
Chisciotte che pensa alla sua sto
ria come narrata da un futuro cro
nista In questo niodo ledecisiom 
diventano quasi indipendenti dai 
latti che seguiranno Le parole1 di
ventano più importanti della noti-
zi sono la notizia 

Nel libro si fa anche riferimento 
a Cassandra che, leale verso 
l'uomo, annuncia la catastrofe 
futura, ma viene punita, perche 
associata, resa complice della 
realta che sta per accadere. L'e
satto contrario di certo giornali
smo che in quanto vuole -atte
nersi ai fatti» tende spesso a "in
chinarsi davanti al piu forte». 

Se proprio si vuole parlare del fu
turo 10 sono convinto e he il 'ma
laugurio' sia I unico pronos'ico 
possibile Questo perche il male e 
il prodolto dell inerzia e della ne
cessita quindi e prevedibile II be
ne mvc*.e viene dalla liberta in
tesa come rivolta nei confronti del 
destino e per questo e impossibi
le da prevededere 

Il discorso sulla verità, sulla li
berta, sul bene e sul male fini
sce, per forza di cose, per fare I 
conti con la religione, le ideolo
gie totalitarie, il fanatismo. Che 
legame trova tra questi sistemi 
teorici? 

Riesco a concepire la religioe solo 
come protesta nei riguardi della 
necessita e della realta Non e redo 
ci sia conflitto tra il desiderio di 
possesso e di |x>lcrc e lo spirito re
ligioso Anzi abbiamo moltissimi 
esempi che dimostrano che e vero 
il contrarlo Per quanto riguarda il 
totalitarismo invece devo dire 
che mi sembra troppo fazionate 
per avvicinarlo alla religione For
se solo 1 suoi aspetti folklonslici 
gli orpelli e la fraseologia posso
no ricordare la religione 11 nazi
smo ad esemplo utilizzava sug 
gestioni di tipo religioso ma il suo 
progetto era Ice meo molto razio 
naie 

Gli esseri umani spesso vivono 
una condizione che li riduce al 
rango di spettatori pronti a 
•scommettere» sulle proprie in
tenzioni, ma. fondamentalmen
te impotenti e passivi. 

Quello di dichiarare e he si .scom
mette su qualcosa e un atteggia
mento molto in voga scommetti; 
sul mercato scommetto sulla 
democrazia -scommetto siili l'u 
ropa e una sfilza interminabile di 
deliri simili Ma se si scommette 
vuol dire che non si pensa di esse 
re protagonisti del proprio desti
no E comunque anche ehi tenta 
di intervenire pensa che la sua 
parte e piccola Può solo incoi ìg 
giare il cavallo su cui ha siculi 
messo Gridargli forza1' Cullare 
• Forza Italia', id esempio An
che quando si parla di economia 
si dice che viene la depiessiom 
«ìrriva la ripresa ma non si sa per 
colpa o per merito di chi Almeno 
una volta e era ile ittivo raci oltoi 
il buon raccolto '• si sapeva il per 
che 

Senza piu libero arbitrio, con il ri
fugio offerto dalla religione e da 
certe ideologie, che fine fa il 
senso di responsabilità Indivi
duale? 

"I burattini nuli sonano campane 
pe fa ercnsliano fottuto e eonten 
ti; È un verso del Belli di cui con
servo I intera opera che ho e rê di 
tato da mio nonno e d,i mia ma
dre romani come me Lui ha uia 
dato la risposta 

In t i n t e le h b r e n e 

E CANGURI 
(pochissimi i canguri; 
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NELL'ANNO 
DELLA TIGRE 

Storia di Adriana Faranda 

Il racconto di un percorso personale e politico 
Una ricostruzione tanto lucida e rigorosa 

quanto ncca di emozioni 
e densa di particolari mai riveLri 

Pagine 232, Lire 22 000 

Baldini&Castoldi 

file://'/tlanti
http://niti.it

