
IL UBRO. ^fattg^ di Enzo Biagi raccoglie gli articoli del giomaiista fra iT93 e ii '95 
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Attento, talora appassionato, spesso ironico: Enzo Biagi 
6 tutto questo quando fa i| giornalista. Ma, soprattutto, 
si comporta e si e sempre compoitato come uh grande 
cronista. Unoche guardacon i proprl occhi e racconta 
cidche vede. E cos) jl suo liltimo libro, «H fatten, edito Eri 
- Rizzoli, dlventa una sorta di inno al mestiere del croni
sta. Raccoglie {[Ii articoli di Biagi actitti'-fra. il '93 e il '95, 
un periodo *caldo» della nostra stona. 

.. Ese IDpnmdesslmosulseno, •, Le-cosecerte^dicuipariaCom-
t ^ Biagi, quando dice d l s e , c « i . pagnlaltrb non sono die <itattli.,e'f 
quafche vezw, d'essere sohanlo 
un cronista? Cioiunoche raccon
ta fattl. Un mestiere tutt'aHro die 
facile, da sempre, rfceo di.iltua# 
slml.esemp*. iQuando io incomlB-
dai, ptopuosl dl solvere il wero del
le cose carte che Io Vidi e udiL pero 
che (mono cose notevoU. le qitali 
net loro princlpi nullo le vkJe come 
lo«, Coal incomiiKiiwa la aonica 
del cronista trecentesco DinO, 
Compagnl, la quale resta tuftavia ' 
uno del monument! stonci del nfr 
suo Paese, cod come la QomcO 
del contemporaneo Giovanni VII-
lani, II quale spiega subito le sue 
buone ragfoni di cronista.' «...non 
perch lo ml senla suflfcienre a ten
ia open* da (are, ma pet dare ma
teria a' nosirl successor! di non es
sere negHgentl dl fare memorie 
ddle notevori cose che avwrranno 
per gli tempi appresso noL... Dun-
que •scriveie il vero delle cose cer-
te d ie io vidi* e -non essere negli-
genll dl fare memot1e», che sono 
due serrtpliclssime regole, a spie-
gatci ancora oggi la lunzione del 
cronJUa. 

fatlo Biagi inlitola II suo ultimo libro 
(Rizzoli, pacg. 330, lire 29.000), 
come pure Puttlmo mo program-
ma televisiwa, ribadendo percio 
quali ritnangono le sue intenzioni. 
Certo che nella coda e'e sempre 
un DO' di veleno, anche In questo 
caso. e sia i) benvenuto. II <fa(to» in 
se e, per.se? C'e da domandarsi se 
sla mai possible, e ausplcablle. 
unacronaca asettlca. 

Per restate in compagnia con gli 
ilhisiri esempi, Viliani Invoca I'alu-
lo di Cristo nel suo iaroro. il che, 
pet uno skwico, e gia uno schierar-
si. Per dire che anche ad un croni
sta e difficile seprarsi dalle pro-
prie convlnzioni morall, quanlo 
meno, e ciO significa rompere le In-
tercapedinl dellostraniamenlo. 

Dove sta la difterenza? Nelle co-
sea, che sono poi i ifaHia, ma so-
ptatluRo nel>'40 vk)i». Nella tesfr 
moniaiua, oell'esseici, nell'andam 
verso le <cose>, nell'impossetsasse-
ne In prima persona. Da questo 
punlo di vista Biagi sta diwntando 
una sorta di lepetto archeologico, 
d'una specie eslinta. di un modo di 

latcronaca. Viene da lonlano, pti-
ma ch^ invenjassero computer, in
ternet, agenjUe. Da' prkna che II 
giomallsmodiventasse unaprofce-
sione sedenjaria, quando roggetto 
d'inleresse del cronista era proprio 
il 4arto», raccidente in sft net sub 
propofsi all'occhio prima che alta 
mente. E per'vedere. e iapalissia-
no. bisogna muoversi, trovarsi sul 
posto, guardare, concaceie di per
sona le p e r R ^ M j i b r a facile, ma 
questo ecSKiteft-Ja diSerenza. 

Trattofto, se'ce'ne fosse bisqeno: 
noncredocheesWa tin atottgior-
nalista in Italia che abbia intervisla-
to aHiertanti peraonaggi che han 
fatto la storia del mondo, in benee 
in male, pet (arsi dire come real-
men(e I'fian falta, o han creduto di 
farta, quella storia, per sapere co
me sono andale veramente le co
se. Oppure. che & una variante: 
non ciedo che esistano molti gior-
nalisti che abblano peicoiso altret-
tanti chMomebri pet II mondo, a 
scovate persone, a vetificare «Iatti. 
Ecco, il computer Biagi se to e co-
stmito glomo dopo gnrno, arcU-
viando «cose> viste nella sua scalo-
la cranica, ed & cosliluito dalla 
somma degK event! e delle sue 
esperienze. Sino a diventare un ca
so, un fenomenocultulale, 

Sia chiaro che questo mfo non 
vuol essere alfatto un etogio di Bia
gi, ma t'esposizione di una meto-
dologia (cenoche un metodo non 
vale I'allio), una base alia lettura 
dei suoi testi. come dire, cronistica. 
descrirUva e per nulla critica, appli-
cando il suo insegnamento. O mo-
destainente Hlok^Ka. Va da s6 
che ne detivi un «valoie», ma sara il 
letlore a decretame la quantlta. La 
quality, comunque, resta quella. 

Ed 6 owio che a pud non essere 
d'accordo con rui, ci manchereb-
be, si possono noncondhidere 
punti di vista e grudizi, ma non d 
posslblte iKsatsli quegU indiscuii-
bi* merlti di metodo di magjstero 
ptofessfcmale. 

Questo dbcoiso coinvo^e un 
po* tuhoil iawjro dl Biagi, perche 
tratta appunto del modi, e quindi 
rlguarda pure U suo Ubro piit recen-
te, Di che si tratta? Di una raccoita 
dl articoli scrilti tra I'iniiio del '93 e 
la meta circa del ^ P i u attualedl 
cosl,. Tra le due dale se nesoriW-' 
ste d( icose>,dl •fat*, unaconcen-
trazlone, o un'esptoswne, di acca-
dimentt che, standoci ancora in 
mezzo, ci sembrano declsivi per la 
nostra storia, quella che d tocca 
sperimentare quotidianamente. 
Dire Craid, per esempio, £ come 
evocare un (araone, I'ulrimo, con-
vinto d'essere potentissimo e In-
consapevole Invece della sua fragi-
Uta. Sono passatj millenni... La dtf-
terenza e che i danni provocati da 
Craxl si continuano a pagaie men-
tre quelli dl Tolomeo no: che i se-
guaci di Cleopatra sono svaniti nel 
nulla, mentre quelli di Craxi occu-

. pano sentpre minister! e dkezbnj 
di Rai e Fim'uvest, sebbene con 
un'altra casacca. Un suo erede le-
gittimo, Berlusconi, £ sorto come 
una stelia nuova (e non si sa bene 
se sia al tramonto). Sorto e tra-
montalo come il giustfaiere (un 
Charles Branson senza pistola) e 
stato Di Pielro, in quel meno di due 
anni che hanno p towato sukldi 
eccellenti ed eccellentissime gale-
re. Una (area, spesso, dai risvotti 
tragici, con una folia dl compare*-, 
genetlci, servi di scena, attori con 
una parte da recitare, 1'eroe e il 

creOno, lede e beilezza...£ a tutti 
Biagi distribuisce il ruoJo d i e i -fat-
li» k m attibubconoconimpietosa 
seienHa. 

La conseguenza naWrale e. che 
anche II Ubro, nd suo ripetere la 
storia, sia tragicamenK comicp, o 
comicamente traglco, IniatrJ una 
ouallta deHo stile dl Biagt«1'ironta, 
che gli serve spesso come tin mez
zo per prendere. la dlstahza: Unl. 
tonia che a mite si travesle da br> 
txxuia, da vecdiio saggio dei 
buonsensp. o del luogo comune, 
che e II modo piu rfsenttto dl ren-
derdolowse lealtrui fettle, tapresa 
per le terga delle virttne, eufemistl-
camente pariando. Abilfssimo, Ma 
c'& il coM tragico, queBo che pro-
voca, senza eufemfcmf, incazzalu-
IB Biagi pud essere incaaato (* 
uomo) maloecongarbo, maittu-
cido, anche quando il leflore po-
trebbe pensare che ne valga la pe-
na. Di occasion* ne oftre il libro. 
Pud darsi d ie cid dipenda daHo 
storzo di mantenersi al dl tuon del
le rtsse, contro moda conente, co
me dagli oppostl schieramentl. 
Che non significa aflatto stare at 
cenlto. Pert alia fine II letlore capi-
see benissimo te scelte di Biagi per
ch*, alia fine, prevalgono serrrpre 
le ragioni moraB, tanto sempilci. 
tanto poco complicate da sembra-
FC quakinquistiche, come dlcono i 
suoiavversari. 

Qualunquistico II Vangelo, qua-
lunqulstlco il suo quasi concittadi-
no Andrea Costa? Cost uno fulisce 
col trovarselo al fianco. quando si 
tratta di scegliere, TUttocio percot-
rendo unicamente ta strada umlte 
dei .fatti», senza piesunzioni mes-
Sianiche. 

Moravia, un nomade 

LA MOSTRA. Retazioni fra arte e cinema nelle installazioni esposte a Rapolano 

Magia video che rompe i conformismi 
DALUHOSTnAWmTA 
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I SEHRE Dl RAPOLANO. II Gugge- scandito, la voce e il mmore soleip 

nhelm dl Sono, a New York, gli de-
dica contemporaneatnenle una 
grande, bellissima, personate. Stia-
mo pariando di Gary Hill, geniale e 
raflinatissitno mago del video co
me mezzo di espressione artistica, 
«rso il quale va vieppiu crescendo 
*altenzlone dei musel d'arte con-
emporanea dogli Stati Uniti. Gaiy 
Hill & presenle in questo momento 
In Italia con una alluscinante e 
complessa vtdeo-inslallazione, 
And sal down liehind her, in una 
mostra a Sene di Rapolano che ha 
pertema la memoria e I'immagine, 
i presUU e le connesstoni dell'arte 
con II cinema. And sat behind heni 
compone di lie momenti in una 
stanza buia In cui elemenli di neto 
design si combinanocon oggetti di 
vita comune, II libro. la testina ro-
tante..., e II movlmento rapklo o 

ni o quotidian i sino a produire una 
macro-analisi del linguagglo 

La colncldenza di una mosOa di 
video-insiallazioni di altissima qua-
tita espressiva a Serre di Rapolano, 
a pochi minuti da Siena, con la 
grande mostra newyorkese e forse 
t'elisnento plu espllcativo di quel 
che accade in Italia nel campo del
l'arte cootemporanea: accade che 
vi siano iniziative come quests, or-
ganizzata dai comune di Rapolano 
edaZerinthya.che propone opere 
di set arttsti e una serie di (Km d'es
say. di grande qualita e poca enfa-
sl. La mostra * cutata da Catherine 
David, curatoredel Jeu depoumee 
della prossima Dacumenfa di Kas-
sel. e Corinne Diserens (dlretlore 
artislico dl Carta Btanca di Ma-
dnd). 

Catherine Davkt ci guida da 

un'aulaall'attra (sede della mostra 
£ il bell'editido della en scuola Gu-
glielmo Marconi) e racconta. attra-
verso le opere dei sei arttsti. il sen-
so di un lavoro fondato sull'inlelli-
genza che coniuga lane con la plO 
imperialistica delle tecnok^ie al-
tualc <Dinanzi al predominio sem
pre piu marcato del "vislvo'' spetta-
cobre e mediatko e possibile oggi 
opporre immagini che piospettino 
la velociia e che issislano all'indif-
fereraa e alia generale rassegna-
z'mnc?: «lmmagini in prospetfive» 
si svolge sut -llto fra la ficllon e la 
memoria" I-K sorprese (buone) 
non mancano dentro le aule del-
I'cx scuola. le video cameie dii^n-
tatio stnimenti d'indagine inquie-
lanli di un quolidiano die convive 
con gli intubi nelle installazioni 
piii lorlcniPiitc suggestive. CHtre 
quella di Gary Hill, Tony Oursler 
(Usa) gioca in -Honor* con una 
bambolma di pczza e le suggestio-

ni della luce che le donano una vi
ta impropria, Rosmarie Trockd 
(Germania) propone in «Stereoti-
pi" mm e anhconformismi del vine-
re occidental. Si pensa all'illusio-
nismo dell'informazione-spettaco. 
Io guardando 'Fiction blforcata- di 
Francis Gomila, sovrapposbione d i 
una forchetta a Oizen Kane» di 
Oison Wells. In "Declaration- di Ja-
na Sterbak, Canada, (un handi-
cappalo che tecila la dlchiarazio-
nedeiDiriKi delluomo) tomacon 
forza il tema conduttore ddla mo
stra: 1'interdipendenza crescente 
fra arte contemporanea e foto-
grammi cinemaiisirafici. Una sor-
ptesa anche nella rassegna cine
ma: le immagini di Jean Luc Go-
dard. riftessioni del maestro del ci
nema sulla Russia di oggi. 

L'Est * uno dei temi dominanli 
della rassegna di lllm insieme al 
percorso rivoluzionario, tutto in 
Occidente. di Armand Oatti. pre-

Curiosita per i luoghi, gusto per il racconto, itrecjuietez-
za inteltettuale: Alberto Moravia testimoniava tutto cid 
,t>gni volta che andava da una parte all'altra del mondo 
perscrivere i suoi stupendi'articoli di viaggio.Ora, pos-
siarno rileggere questa parte affascioante della sua pro-
duzjone: e infatti da pocouscitoper Bompiani «Articoli 
di viaggio 1930 -13SM>., a cura di Enzo Sicilian© che ha 
raccoltoi «pezzi» di Hpraviaglomalista. 

«*wpw»awpf 
• iMachjhadetHicheUgifrlatto, 
II gia scnUo, II gia nsto e meno inle-
ressante del nuovo e meno degno 
di essere approfonditc-' Quesl'tn-
terrogativo compare a meBdi uno 
dei hbri di viaggio di Alberto Mora
via, UaaedaiSahara, e misembra 
una adeguata chlave di lettura det 
metodo d i e to scrrttote aveva di 
guardare le cose Moravia e stato 
skuramenteb scnHore piu noma
de della nostra letteratura (ancora 
dl pru di De- Annas e difartse), e 
amava totnare in posti in cui era 
gia stato. eamla to lantissime volte 
m Africa, ma ha anche npetuto A 
anni di detanza i suot viaggi, per 
esempio, in Mongolia, in Iraq, nel-. 
to Yemen. Nonostante questo pert 
non e'e- mat nessuna pagiha in cut 
to scrttoce si npeta, mai una in cui 
la sua scrittura si adagi su "abiturJU 
ni" che potrebbero iargB cbnere il 
rischio ddla tranquillita deUa ma-
niera. 

E'usctto da poco tempo un Ubro 
che raccoglie tutli git articoli dl 
viaggtodi Moravia non compresi in . 
volume (AnkoB di viaggio 1930-
1990. Bompiani, a cura dl Enzo Si-
cBiano. Ike 75.000), e^e esiste un 
dato die accomuna tutti gH scrttti, 
penso die sla I'irrequietezza. La 
scrittura dl viaggio dl Moravia < 
sempre newnsa, K hrane aun (at-. 
to 6 a una scena che $ 'pone da- -
vanti alia sua attenztone, Moravia 
si mette a scavare, coftcenbato e 
curioso come un topo, fino a die 
non arriva a comprendedo lino In 
fondo e quindi a possedetJo. Nelle 
sue pagine si awerte sempre un 
senso di agttazione, che e fruito di 
vMaHta e non tuba niente perO al-
fequillbrio e aila razicnalrta del 
suodiscotso. 

VogthldlGMIOtMn. 
E' un netvosismodovulo pioprio 

alia vogiia di conoscere, d ie si tra-
smette a chi legge, e che scatra 
sempre puntualmente, sia che Io 
scrittore si trovl a Dublino. lutto 
pieso a seguite le tracce di Joyce, 
sia che si metta a osservare un cor-
leo di stranieti beat a Tangen, col 
loro abbigliamenlo tanto piu stra-
vagante in quella citta. o a strappa-
re I'erba della steppa che sorge 
somtona e clandestina tra I monu
ment! e i palazzj di Ulan Bator, se
gno di un passato un po' minac-
doso e un po* rassicurante, Mora
via. come sottolinea Sidllano nd-
rintroduzione, ha cominciatb a 
viaggiare col fascismo al potere e 

hacontanualopet'luttBla vita, sem-
pK ricercando quella "preistoria" 
ancora vergme -e, mcontamtnala 
d i e I'Oceidente andava dimenti-
cando sempre p», e di cui solo II 
Terzo Mondo conservava la testi-
monianza 

Nel 19W, pochesertimane pri
ma di monre, quando gia il muro 
di Bertrno era caduto, era andgto 
neUo Yemen e poi In Irlanda. Ha 
gfealo tutto il mondOj iridlgnandosi 
contra le guerre, spayentandosi'di 
fronte al perlcolo nudeare che ve-
deva sempre prft incombente, e 
Commuovendosi davariti atle see-. 
;ne sempre uguali present! in tutte 
le piazze degli uomini, con quel 
fervore un po' refr^oso e un po' 
fancliillesco che era solo suo, se-
guendo le otme del suoi prerJeces-
sori viaggiatori, da Cide a Stendhal 
a Auden. Ma vlaggiando, Moravia 
non abbandona mai la letteratura. 

'AmMSINMaMO 
II Hingo viaggio motaviano 6 un 

unico, grande ntfnanzo. La perce-
ztone deD'esperienza e la sua 
espressione amengono sempre al-
rintemo.del metodo e della lingua 
die sono del suo stile. La lingua 
che Moravia usa nei tibri dl viaggio 
6 in tutto e pet tutto queUa di un 
n anatoreclie'mtsu rail siib stileeil' 
suo universe letoricocon una real-
ta non di pura Irwenzione ma og-
getttva, d ie gli sta davanti agli oc
chi. In genere i suoi scritti di viag
gio, plil d ie articoli, sono dd vert e 
proprl racconti, Spesso, infatti, 
quando non sono strurturali come 
delte pagine di dlatio, con I'lndica-
aone deN'ora e il nome della loca-
lila in cui si trova, mizlano con ri-
Ressiorrl generall suUa storia o sugii 
usl ecostumi di un popolo ma poi, 
puntualmente a meta, il fiume del
le considerazioni viene interrotto 
da ftasi dd tipo: 'Penso queste co
se nella mia stanza d'alhergo. do
po ilmioartivo...", oppure "Miab-
bandono a queste riflessioni men-
Ire vengo sballottato dalla ieep che 
mi conduce...". E da queslo me
mento In poi, di sicuro I'occhio di 
Moravia dlventera quello del letto-
re, e comlnceranno hinghe descri-
zioni di piatcrie. o di steppe, o di 
strade clttadine piene di macchine. 
di statue, di gabbie per i poill. di 
poven mercatini o sentieri polvero-
si e rossidi luce: I'etemita. che I'Eu-
ropa e I13ccidente andavano sem
pre di pirt perdendo. 

seme con -Nous Jtions wus des 
noms d'atbre9>. una ricostruzjone 
in israele di vite spezzate in Euro 
pa. e .Ernesto Che Guevara, le 
journal de Bolh/ie» dl Richard Din-
do. 

Legrandi fineslredelle*scuola 
rimandano ora I'immagine di colli-
ne dolcissime, ora la rnuragiia ar-
roccala dl Serre di Rapolano. Uno 
dei paesaggi pid belli d'Europa. 
•Ma che c' importa di questa bcllei-
zasenoncevita.se noncericer-
ca. rinnovameruo, resistenza ai 
cmilormism'?" sostiene Mario Pie-
ton i che ha organ izzato la mostra 
vento per Zerynthia (Associazione 
per 1'arte contemporanea) e indi-
ca come esempio di cifj che si put) 
fare, di colto e innovalivo, proprio 
quesio esperimento multimedlati-
co in ccllaborazione con un comu
ne. con i comuni, depositari della 
coscienza cMIe degli italiani. (fino 
al 12giugno). 
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