
LA MOSTRA. Dal 4 aprile a Milano trent'anni di storia nelle immagini del reporter Gianfranco Moroldo 

Le fotografie 
del mondo offeso 

amjeutpescHi 
• MtLANO. -Trenfanni di storte fotografiche", lecila il 
testo della mostra antologica che la Galleria il Dia-
framma-Kbdak Cultura (dal 4 al 29 aprile; via Brera 
16, Milano. martedi-venerdl 16-19.30, sabato 14,30-
18,30) dedba al tavoio folografico Gianlranco Morol
do. t n tilolo perfetlo: Moroldo, cne entro nel 58 al-
I'Eumpeo per rimanervi (ino at "91, tia infaai docu-
merttato quel che accadeva nel mondo per piu di 
trenl'anni: la gueira del Vietnam, ilterterootodelBeli-
ce, I'alluvbne dl Rrenze, i cercatori d'oro deH'Amaz-
zonia. il massacro dl Stanleyville del 64,1] Libano, la 
Somalia... Ha prodotto centinala di reportage al fianco 
dei piu grand) Inviatt, come Oriana Paltaci, Giorgio 
Bocca, Mlno Monlcelli, Alberto Ongaro. Gianni Roghi, 
Gukto Gerosa. Ovunque cl fosse un grande aweni-
mento, una vera storia da raccontare. la Moroldo veni-
va Invlaio. Erano gli anni gtoriosi di un (otogiomalistno 
che in Italia avrebbe raggiunto il suo apice durante la 
guerre del Vietnam, per poi declinaie sempre piu: il 
veto fotoreporter non tomava In redazjone con un in-
sieme di scatti fotogratici. ma con veri e propri raccon-
ti costwitl aaraverso le immagini. Moroldo a volte oar-
trva solo, e da solo realizzava il servizia. il •fototestc* -
come lo chlaniavano aWEuropeo -- una decina di pa-
gine dl sole immagini commentate da lungbe dida-
scalie. Erano fotografie di forte impatto emolivo, ma 
senza mottl a scene tiuculenle: -Di morti ne ho vtsti 
lanti - racconta Morotdo - ma It ho lotogiafati solo 
quando era proprio necessarb, Le foto shock non mi 
sono mai piaciute. a me inleressa testimoniare le 
emozloni umane, la sottererwa della gente>. Celebre, 
tanto da aver fatto il giro del mondo, e stala. ad esem-
pio, la sua (otografia di un marine che piange con la 
testa appoggiata al petlodi un compagno. dopo esse-
tesopravvissuloallabattagliadlDaliTo, in Vietnam. 

Le sue fotografie raccontano ta storia dal punro di 
vista degli iromini die l'hanno fatta e subila: si othono 
oulndl come Una paitecipe lestimonianza in presadi-
retta. Anche in questa mostra Moroldo ha volulo che il 
mo ultimo servtelo fotograhco - realizzato in Somalia 
con Enzo liiagi nel '92 - fosse allestito in sequenza, 
come un racconto: tante piccole immagini una di 
fianco all'altra, e non folo grand! e scandite, come di 
sollto vengono esposte nelle gallerie. Nelle sue foto-

pafie non ci sono virtuosismi stilislici o tecnici. il lin-
guaggb i sempre limpklo e semplice. petche le im
magini voglbno aderire alia realty, comunbare a tutti 
nel modo piu chiaro possibile. Quindi niente gente in 
posa. anche il flash * bandita •Perch* - afferma - il 
flash aggiunge luce la dove non c'e, modlfica la realta, 
i'atmosfera di on ambiente". 

Mentre guaida le immagini di questa sua mostra, 
Moroldo non si dilunga nel descrivere come riusci a 
realizzare la lal fotografia, non indulge a spiegare il 
suo taglio stilistico, ma si entusiasma nel nairare I'in-
contto con la persona fotografata: «Queslo vecchio 
sdentato e "Bimbo", poveretto! Ha avuto una vita mol-
lo siortunata la alia Cayenna. E questa ragazza del 
Bangladesh che allatla il suo bambino, non sembta 
una Madonna? Ecco il re del bomileke di Bana. che 
conleri a me e a Ongaro il titolodi principi: ctie perso-
naggb!» - e prosegue inanestabile a raccontare storie 
awenturose, con laria di chi e abituato a sdrammatlz-
zare con battute salaci anche le sitnazioni piu diffrcili 
(una caratieristica quest'uhima che lo faceva amare 
ed apprezzare da tutli gli inviati). In ogni suo scatto si 
awerte la canca umana. I'inesauribile capacita di co-
municate e provare simpatia per gli aitri, in ogni hiogo 
del mondo. 

E pensare che Moroldo parla bene solo il francese. 
mentie dell'inglese sa sob qualche parola! Non im-
porta: lui riesce sempre a iarsi capire, con gesti, mimi-
ca e pacche sulle spalle. "5e la situazione si fa difficile 
ha una carta di riserva: atlacca a parlare in milanesei-: 
racconta Massimo Dini, I'ultimo inviato ieWEumpeo 
ad aver lavoiato con lui. Ma per late buorte fotografie 
tra guerre, miseria e disperazione, oltre alia capacita 
di comunicare con il prossimo. bisogna avere un 
buon intufto giomatistico: sapere cioe dove andare, 
per esscre nel poslo giusto al momento giusto. il tutto 
evitando di rischiate la pelle. Capacity che fanno an-
ch'esse parte delle doti di Moroldo, come testimonia-
no le immagini esposle alia mostra - e come confer-
ma to stesso Massimo Dini: Ovunque ci trovassimo, 
sapeva sempre al volo dove losse meglb recarsi. Que-
st'uomo ha un tale istinto di soprawivenza, da leggete 
il perbolo anche negii ocelli della gente. Sai che puoi 
sempre contare su di lui. perche non petde mai la cal
ms. neanche nelle situazioni piu diillcili, Magari non ti 

LA NOVITA. L'Istituto napoletano apre nuove scuole 

Filosofia: sara la provincia 
la nuova frontiera? 
• La Campania c'e tutta: da Tea-
no a Ischia, da Alragola a Castel-
lammare di Stabia; e sulla carta 
geogralica la linea di penetrazione 
scende, non avendo dimenticato 
I'Abnizzo, verso Puglia e Basilbata, 
si splnge in Calabria, punta sulla Si-
cilia. £ un no' la strategia classica 
della guernglia; create died, cento. 
mllle... no, nessun Vietnam, topo-
nlmo in lase di eclissi sul fronle 
deU'ldeologia. Piuttosto dieci. cen
to, mille scuole. Nozione dinami-
ca, perallro, che non tunanda ad 
un luogo Iteieo ma ad una libsolia 
organ izzativa. ad un Impegnoco-
stante per diffondere col favoie 
deU'estate il sapeie. lumi in un'e-
poca In cul, dretro la luce abboci-
nante del rifleltori, si scorgono te-
nebre spesse dove la ragbne si in-
tuisce invischiata in un sonno peri-
coioso. 

II mare forse non bagna Napoli. 
La pioggia si; rendendola lustra, 
umida. nordica; levlgando il selcia-
to della centralissima piazza Plebi-
scito alflne vergine di traflico. con 
le fugaci eccezbnl di giovani in-
fratlori a due mole, che scivolano 
lungo I'eniicielo cotonnalo della 
chiesa di S Francesco di Paola in-
vlsibill, nella debole luce della se
ra. agli occtil soletti dei viglH. 

t alle spalle delb piazza ritmva-
ta tlai napoletani, sul monte Echia 
che diede I nalali a Palepoli, cui si 
sarebbe contrapposta Partenope, 
nucleo origlnario di Napoli, che si 
detlnea la modema strategia illu-
minlsla. Perseguita con tenacia 
dall'lstituto ilaliano per gli studi fi-
losoflcl dalla roccaforle di negletta 
sontuosiia di palazzo Sena dl Cas-
sano. Con un'acuta scnsibilita dei 
risdiiconnessi al dllaganie scienti-
smo, atteslato atromo ai feticci del-
1'oggettivitA e della misurabilita. ed 
un occhb al passato, alia tradizio-
nc (ibsolfca della Magna Grecia. 
ad un primato del diatogo, di una 
comunlcazione che supers ie bar-
Merc di lingua e cultura cd e lonte 
di amcchimeillo, di cresclta. Nel 
solco di quonio predk-a un grande 
vecchio del pensiero nimidiale. 
Hans-GootH Gadamor, novanlacin-
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quenne capofila dellermeneutica. 
alllero di Martin Heidegger, cirtadi-
no onorarb di Napoli, uno dei 
puntidirilerimentodeU'lstituio. 

E nelta primaveia del 'M che il 
progetlo prendecorpoe si pieciia. 
Auspice il presidente delt'lstitulo, 
I'avvocato Gerardo Marotla, che e 
anche I'uomo che to ha iondalo 
esaltamenle venli anni fa. In eslalc 
il decollo. Tra luglio e settembre 
sono ventidue le scuole estrve che 
redono la luce. Una marcia a 
chiazza di leopardo. Che accade 
nell'inlocala prima quindbina di 
agosto a Carsoli. centra abruzzese 
inglobato nell'hinterland romano* 
Si parla di Vittoria Cotonna e delle 
questioni del RinasCimento; un ev-
cureusdallabibliotecaallacrisi re-
ligiosa della poelessa, non Iroscu-
rando il suo profile- di donna di go-
vemo Se e quasi sconlalo die a 
Pescasseroli si dibatta. in pieno 
giugno, lelica di Benedetlo Crate, 
puO suscitare qualche stuporc Ira-
vare Michelangelo e il Risorgimcn-
lo al centrti di due seltiniaiie scl-
tembrine di studio ad Alragola. 
mentre a Somma Vesuviana si pro-
lerisce indagare il rappono tra Ri-
nascimento e or^ini del nn^ndo 
modemo. 

Pill progmalico, il Moid prcferi-
scc metlere a conlronto a Cuniii 
scienza, teciuca c libsolia, yillo 

I'egida di Luigi Pareyson. voce itlu-
stre della scuola ermeneutba ita-
liana di recente scompatsa; alia 
sua memotia d intitolata la scuola 
cuneese. II Sud ribalte con le lezio-
ni di Gadamer, che in nome ddl'l-
slilulo fa hsuonare il suo verbo Rk> 
sofico, e I'implacaoile critica alia 
societa industrial che minaccia 
creativita e rkxhezza dei rapporti 
umani, a Salerno. Cosenza, Paler
mo e Messina. 

Un contalto preliminare con il 
sindaco. con il preside del liceo. 
dell'islituto scolaslbo piu impor
tant, un accordo su temi e tempi 
del programmaj I aula magna del
la scuola, una sala delcomune per 
ospitare docenli ed allievi. Nasce II 
corsu, si ailestisce i) seminarb. Di 
suo ristitulo ci mette il sapere, do
cenli ed esperti che si sobbarcano 
I'impresa, e un piccolo sostegno B-
naiiziano: borse di sludio per stu-
denti e giovani laureati 

«ll nostra progetto e la tenula 
della societa civile. E questo ̂  pos-
sibile se si rafforza, se si consolida 
la memona storica. Nel Mezzogbi-
no sopiattutlo; ma il diicorso vale 
per ruito il reslo del pacse- Una 
Candida corona di radi capelli che 
incombia un tfso magro. occhi vi-
vacissimi, il presidente Maratta 
enuncia e sosliene le ragioni di 
quest'apostolato culturale. Orien-
lato verso ogni angob della peni-
sola. Anche al Nord ci sono le pri
me enclaves. Cuneo, appunlo; e 
poi Pamia, Reggio Emilia. Genova. 
•E da anni siamo present con im
portant! miziative aiiche a Venc-
zia". ptecisa. 

II numero delb scuole adesso 6 
salilo a cinquanla. Marolla informa 
the -SOQO all'esame alire quattro
cento rlchiesle". Dal cuore antbo, 
(enK'to e g'em. del monte Echia. 
nel centro del la lu mull nan le Napo
li modema. I'lsliluto lesse imper-
turbabile la sua tela. Fidando sem-
prf piu. con il conrYffto dei laili. in 
quello die potrebbc (sscrc il suo 
molto, la [rase che conclude r«Ap-
pc|k> riportalo in cake a I pm-
gramnia dell'anno in corso. nVi c 
nn:csai irt del la fi losolia*. 
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aiuta in modo diretto, ma basta guardarto per capire 
latteggiamento giusto da tenere in quel momento In
somnia, Moroldo £ un personaggb wraordinario. uno 
che mi ha insegnato a vedere le cose senza pregiudizi, 
a capire anche le ragioni degli altri, di coloto che stan-
no dalla lira parte-. 

Commenla Moroldo, con la sua faccia sonidente e 
comonicaliva: HE tacile fotogralare le guerre, non ho 
mai avuto problemi, Soto in Libano era difficile, per
che era una guerra di tutti conlro tutti. Fra sciiti, cristia-
no maroniti, palestinesi, diusi e sunnili era un gran ca
sino; ma io, con la mia faccia da bomixi cbe da gnil-
lo, sono sempte passato atliaverso tutti i posti di bioc-
co: infilavo 5 e 10 dollari nel passaporto, e punlual-
mente: 'Ah. italiano, simpatfco. vai pure!". Non ho 
mai giocato a fate leroe: i veri eroi sono i giovani foto-
reportet di oggi. che senza I'appoggio di una rivista, ri-
schiando di lasca propria e in mezzo a situazbni dilfi-
cilj, cercano di documentare onestamente quel che 
accade nel mondo, Pochi gbmi fa e venule da me un 
ragazzo, taccontandomi che una rivisia, per il suo ser-
v̂ zio sulla guerra in Afghanistan, gli ha olferto ottocen-
tomila lire, mentre per le (bto di un cantante erano di-
sposti a pagario due milioni. Come si fa a lawirarecon 
quest! stipend! da fame'Gii ho consigliato di dedbarsi 
ai cantanH. II fotogiomalismo e finito: adesso nessuna 
rivista manda piu in giro i suoi fctografi e forse nean
che i gbmalistt*. 

Moroldo evidenzia un problema cent/ale: in Italia 
non mancano i bravi fotoreporler e i giomalisli; man-
ca, troppo spesso, la disponibilita dei giomali a ospita
re e promuovere il loro lavoro. Come si denuncia nel-
lultima edizione speciale, con cui lEuropeo ha so-
speso la pubblbazione, i news magazines - ormai da 
vari anni impegnali a inseguire lo stile e le notizie lele-
visive - hanno rinunciato al racconto e alia lestimo
nianza in pnma persona. Questi seitimanali privilegia-
no cioe la notizia bieve, i fattienon icommenti, rulti-
mo awenimento di cui si parla e non I'apprafondi-
mento; il tutto compilato con uno stile giomalistico. 
assertivo e assai poco partecipe. In un simile conlesto 
le fotografie si sono ridotle a pura decorazbne, a una 
macchia di cobreche "Spezza- la pagina non devono 
raccontare nbnte, ma citare e rbordare quel che si e 
gia visto in leievisione. Con la perdila del racconto in 
prima persona, sia nei testi che nelle immagini. non si 
ofire pio al lettore la possibilila di identilbarsi, di par-
tecipaie emotivamente. oltre che razionalmenie, alle 
vbende del mondo, alia vita alrrui. La nflessbne del 
giomahsla, nata tra fax e notizie via caw, suballema 
airuitimo awenitrtento eclatante, rimane astratta e 
scivola sulla coscfenza della gente, perche non s'in-
treccia pid con quaicosa di visto, toccato con manoe 
sentito direttamente. II mondo, che ciappare littizzia-
mente piO vbino grazie alia velocity delte comunba-
ztoni, rischia in realta di allontanarsi, di perdere const-
slenza. E'quesio proprto in un momento storico in cui 
quanlo accade a lliove - in Messbo come in Ciappone 
- pib inf luire pesantemente anchesullenosuevite. 

Certo conoscete le campagne 
che hanno lavorato 

per il successo dei nostri clienti. 

Che unn /oppus dim * lun^o t\m\ In sjnito-
Mii non m m tanrni quantJ rttnulfym Cc Jentm 
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Da oggi siamo anche a Roma 
con il marchio 
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