
CONVEGNI. Le guerre etniche nello specchio dell'informazione. L'incontro di Venezia promosso dalla Rai 

EccolaniiovaTV 
Qaafta al month) 
coittro«occtil» 
la M M W O M IMana he ki 
pracnmm* H OCIMBM*) H cuKura 
• * mood*. E akceme qtmto da 
nolnoneccade.kenveatatt 
M M * * * « CNU *pB**m. U I M 
IM tad M C M Be: uno a Flrenze 
parttaalamMnta attonte aMa 
cuttwa occMentale, uno a Palermo 
«h*ga«daravan«ll ModHtnanaa 
a una a Venaita, laamurato ptaprtn 
I'attro tart, taw vorae fEurepa 
erieate)*.*. centra ha aad* nello 
(ptondWoPalam LnlaeM |UJ 
MfanlaatoHconvegno-ScMiW 
etnfel, pfegHHmie men) 
<TntawaJaa« . Conwtfri, itudi, 
IncenM pradotUdatlMcenM, 
y*tfam<>MtWoattdak*n«nal, 
qaeHe temaMcha, cba atanna par 
neater*. a que** (enotalMe. A 
Vanaila ham* pieeentato U 
acogaW Fianca CaraM, 
comJfHmdlammlnMfatkine,* 
SaMnannuartva, eocMego, 
ia*pan**WI* (M arolnMmal 
ouHunHdlvMeMaiilnt 

• VENEZIA. La guena ha sempre 
slldato I'lnfoimazfone: come rac-
canlore la pia (enibite delle trage-
dfe? E come (aria ore, quando II 
conditio aimaiu 6 di natuta elnica 
e si combalte I'allio non per quella 
die fa rna per quelto che e?&andi 
itWenogativl questi sullo slondo del 
convegno veneziatio pmmosso 
dalla Rai sul lema: "Sconm etnid. 
pregrudlzl e media-, Perrlspondeie 
e utllo prima di tutlo raccontare 
the cosa £ accaduto dawero nel-
I'lnlormazkine in quo! paesi dove 
si ata combaitendo la guena etnl-
ca. 

La fa |>er primo Nenad Pejic, dl-
tEttore del programmi deila televi
sions bosnlaca. Qualche seillma-
na fa - dice • migllaia dl piofughl 
Serbi hanno abbandonalo la Kraj-
na. I media di Belgrade hanno 
shumbazzato ai qualtro venti cite 
erano siati cacclali dagli occupanti 
Croaii, e la IV croaia iia spiegnlo 
Irionfaltneffle che se n'erano anda-
1i tulli di loro .spontanea voloiila. A 
neisuno del due o pjssato per la 
testa che, e'era una par(e. d.i verila 
In entcambe le version!, che erano 
due laccie dell'ideiitica medaglia. 
Due airnl fa, alio scoppio del con-
Flltto • conllnua il glornulista - ne\-
I'arco dl una setilmana vetwero 
ucclsl da bande di nazbnalisti un 
sacerdole caltollco - croato e uno 
«*oo • onodosso, I media serbi 
partaroiio del loro •mattire> non fa-
cendo cenno all'altro. e quelli 
email si comportarono in modo 
speculare, Peilc chiama queslo 
comporlainenlo linlormazionepa-
irionica<. Continue Indotirinaraen-
lo alio scopo dl rsfloTzare I'oslilila 
verso I'aluo da se. Her il giomalisia 
bosniaco quesla e slala una delle 
cause delta guena e sopraButto 
delta sua prosecuzione. Per co-
strulre »rinformaztano palriortka» 
eivolevanogll •infortnalori palitm-
licl» e I leader naztonallsll si sono 
atnezzati di conseguenza. II ptimo 
a pensaicl (u Milosevic che. appe-
na sallto al poterc, epurd dalla ra
dio, dalla letevisjorre e dai giornali 
modi giomalisli e li sosliiul con «i 
suoi propaoundlslfc. Un paio d'an-
nl dopo la stessa cosa accadde an-
che In Ooazia e, piu di recenie, e 
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I media, l'odio e le feiide 
[ mass-media fanno dawero tutto il toro dovere nel d<i-
cumenlare la realta dello scontro interelnico? Se lo so
no chiesll ieri a Venezia giornalisti e uomini di Tv, in un 
grande incontro intilolalo: •'Scontri elnici, pregiudizi e 
media*. I condizionamenti del polere, l'«assuefazione» 
e il ruolo di un'informazione dawero dettagliata, Per-
che resta ancora insostituibile la funzkme critica delta 
carta stampata. 
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uno caso in cui non e la stanipa 
che indoltrina e non e'e un poteie 
che impone i propri propagandisli, 
ma la spinla a rnanipolore nene 
rial basso. Un'allra via atlraverso ia 
quab si puo dislmggcn: la libera 
inloimazione: essere villimt, ciof. 
deJIa-spinra dal bassu .̂ Echcdiic 
del caso ceceno? Li si manifesto 
un'alhii lomia di disiorstone. Rac-
conla Pumpiansky: -AlPinizio era 
Eacilissimo ollenen? injormazioni 
dai Cetera, menlie i comandi Rus-
si tacevano. Ora accade il cunlra-
iio Siriscliiaciocdiutifizzaresem-
lire una sola ionic e qumcii di lar 
eiucrgere ml solo punlo di visva. 
Prtma solo quello di Dudaiev e poi 

loccaloalla Bosnia, 
Se queito dell'ex Yugoslavia e 

I'esempk) peggbre, anche petth* 
nel passato non ha mal godulo di 
una vera liberta d'infonnaziaBe. le 
cose non vanno bene nemmeno 
nel variegaio mosaico del naziooa-
lismi ex sovlelicL Alexander Puie-
piansky, tedaHore capo dl .Tsmpi 
Nuorti. lacconta perd un episodio 
del WHO opposlo a quello di Pejic. 
Quando si occupo dello sconlro 
Ira Armeni e Azteri cerco di tener 
conto di entrambi ipunridivisila.il 
risuHalo fu che II suo gkxnale ven
ue accusalo dagli Azteri di tssere 
una spla aimena e dagli Aimeni di 
essere una spia aziera. E' quesio 

'.oliniinjlloili l^lMh-Ma |Jtr ilpro-
fessm Haul Leiidvai. conirtUrnlalc-
re deila TV austnaca e diiettore di 
radb Austria, £ la democrazia il 
miglio lonilicaiiie per linfonrtazio-
ne. Se tin paese 6 democralico e 
diiiicile che i suoi media slano fa-
ziosi. Volele un csempio? Gccob: 
i'ex organo del parlilo comunisla 
ungherese e divenlato il pia bel 
giomale di quel poese, eppure 
molti det gioroalisSche vi levorava-
no prima bono riiiiasii al toro po-
siu: la liberta ha insegnato loio ad 
e ŝ̂ re Ifberi. 

Di democrazia parte anche Ail 
Rath, diretlore «ino al 1989 del .Je* 
msalem Posl-. In Israele - racconla 
- i media non lianno laciulo la cm-
delta con cui veniva repressa llnti-
fnda e. eosi lacendo, a e farorila la 
creazione di una coscienza diffusa 
che losse inevilablle imboccare la 
strada deila pace. In queso caso 
nei gioroalisti non ha prevaiso lo 
spiriio emico o quello deila guena 
di reiigfone. ma • per dlrla con Da
niel Vernet diietlore edilonale di 
L? Mumk • ha piewilsu lo spirlto di 
citladinanza, ii dirilto individule di 
tutii i citladini di essere uguali da-
vanli alia Itfigt. I giornalisti ebrei 

hanno difeso quc&io principle c 
non gli interest deila loro etma. 
Ma se I'inionnaiione si intreccia 
con i diritli Individuali e deve difen-
derli & anche vero che quanto piu 
si e uguali davanli alia tegge, tanto 
piii si lenrte a riscoprire le diHeren-
ze ha gli uomini. E queste dilferen-
ze passano anche allraverao la lell-
gione, le iradizioni cultuiali, la rai-
za. Da qui la necessity di dilendeie 
non solo i diritli individuali, ma an
che quelli colteflhtf e cloe i diritli 
delle minoranze. Esigenza glusta. 
ma che cosa puo fare I'lnformazio-
ne? C'S chi la rede impotente da-
vanti a tulto ciO ecrede cho il nioio 
delta televisione sia perdipiQ dan-
noso. Melvin Lasky, giomalisia e 
slorico americano. riflette; -La tv 
nel tentalivo di faici toccare con 
mano gli onori dells guena etnica, 
ci bombards di immagini terribili 
Ma i telespettattori non ricevono il 
messaggio. anzi, 1'eccesso di trage-
die telelrasmesse, provoca una 
sorta dl saturazxme. Eiisle una so-
glia di soppoitazione vatcala la 
quale, anziclie loccare le corde 
dell'animo umano. anziche dete^ 
minare interesse e mobilitazione si 

induct- iiiilitii'iciiij, II vieK.imi.-il,i 
Laiky lion imvn pcro tiuppi allerfli. 
Sono in molti in questo convegno. 
a scommettere sulla capacity deila 
televistone di vincere la sua batta-
glia conlro I'apatia. Del resto • rac-
conta on giomalisia poitogliese-ci 
sono falti del passato e sondaggi 
del presenle che kj lestimoniano. 
Ne racconta uno commissionato 
daila sua emiltente: ^Accadevache 
i noslri tclespetlatlori nor prote-
stassero mai pef le immagini vio-
lenledi liimviolenli. mentre scrive-
vano o telefonavano per chilcare 
alcuni servizi sulla Cecenia o sulla 
Yugoslavia che mandavamo in on-
da. Ci ponemmo il problema se 
continuare o smetlcre: decidian-
mo di continuare. Arricchimmo 
per6 il nostra intervenio iiiformali-
vo di spiegazicflii pifl deltagtiale, 
spi^azioni slorico - politiche del 
perche quelle guerre etano scop-
piate. IL rtsultato (u eccellente. In 
un sondaggio soccessivo scoprim-
mo che i lelespettalori non rifiuta-
vano piu le immagini violente e si 
dimostravano informal! e parteclpi 
dei fatti deila Bosnia e deila Cece
nia". 

Ui i4'U'V)sK»iiL' mMrmm.i \m,vt 
datresscie on demone, puo divou-
laie ulilissima- Dipende dal modo 
in cui si usa. Cone dei rischi: la su-
balternita al pc4erc e quella al cosi-
detlo volere popolare, la ristrettcz-
za e ia panialira delle fonli. Tec-
cesso di spettacolariziazbne. Ma 
oltre ad emozionaie pud anche in-
foimare e formate. E ia stampa? 
Cone meno pericoli e raggiunge 
un nunrero infenore di persone 
Ma per far comptendere le guene 
etniclie ha un ruolo decisivo. \a 
spiega Begula Heusser - Markun, 
diretlrice del giomale svizzero 
°Neue Zun:her>: -I giomali non de-
vono fare concorrenza alia tv sul 
suo slesso leireno. E' per loro dan-
noso, oHrechg impossibile, batlere 
la iirada delle emozioni Possono 
invece spiegare il petche accado-
no certe cose essere la menle del 
sistema informative laddove la le-
levisione rappiesenta il cuoio. Le 
immagini non cancellano il bbo-
gno deila paiola scrifla. anzi lo 
esaltano. Ai noslti lettori dobbia-
mo dare arunienti per capire cib 
che accade, ollreche racconlare 
ci6cheaccade». 

Le opere del grande artista sudamericano fino a meta ottobre nella citta dei «Sassi» 

Matera, sculture di un «Ulisse» di nome Matta 
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m MATERA-CMa dell'lmpedeito* 
come scrlsse Mlno Maccari sopra 
un suo dlsegno col paesagglo dei 
SasH illumlnato da un curtoso sole 
lorrtdenle col naso aquilino alia 
Carto IJWI; opfiure "Siena del Sud» 
secondo Guldo Piovene, la pfceo-
la, scoinodn citta deila Basiifcata 
unoccala sulle propaggini delle 
Mutgo col suo comptesso tessuio 
archllettonlco scovalo uel tulo. ora 
e liera dl usserc ulficialmente palii-
moiHo iinindiale tttielaio dallllnc-
scu e perdu vive traslotnata dagli 
uclll delia sua sloria glorlosa e slra-
tlficala, dal Paleolitlco all'cl* dl Ke-
derico II concrelizzati In teslimo-
nifllizc Brtlslk'he preziose. ma con 
frequcnli bruschl risvegli. quando 
.il ritrova agglomerate) urbaoo del 
profondo Sud con tutli i guasll e le 
plaghe social i. quelli dell'arrelra-
lezza e quelli dcllu cMltfl post-in-
dustrlale. 

Cilia dell'impnrlclto, dunque, c 
dul conirasti strldenli, se nib spet-
tacob dei gkwani dlsoccupnti che 

passcgglano a piazza Pascoti o via 
Rldola essa puo opporre le belle 
immagini dl una sliigolaie inostra 
che fino al IS ottobre 6 ospitata 
nelle chiese mpestrl dedicate alia 
Madonna delle Vlml e a San Nico
la dei Greci, nel cuore del Sasso 
Barisano adacciato su quella mi-
pressbnanle fendltura deila ciosla 
tcmestit! che * la Gravina. tfuesla 
mostra, curata da Giuseppe Appel-
la c otganlzzata daH'allivtsslmo cir-
cofo >La scaleltai- che dal lata si 
propone come esempb valklissi-
mo per le Iniziallrodl satvaguanlia 
o vaiortesazione del palrimonio nj-
pestre locale e per I'enlusiasnio e 
la costanza nel manlcneie vivo in 
cilta rinleresse'per la cultura e so. 
pratlulto per I'arte, vede come pro-
tagoniala Sebastian Malta, cho per 
la prima volla In assolulo espone 
sollanlolosuescufiuiie.ben 121) di 
cui alcunc monumentali. dutaic 
1936-199S, diffetenziate nelle pin 
diverse lecniche e vail inateiiall. 

dalla teramka al tefino. dal liron-
zo alia terracntla lino al vctrorew-
oa. con iortl rrlerimenti ad'arrigia, 
naio.o meglio a quell all iviia die il 
maesiro chiama -adc-giil-uato" di-
slingueiHlola dall »anc-a- nascere-
<iucsl ultima innovativa e sconvol-
gente. I'altra invece costituita dal 
l>atrimonio collcttivo scdimcntalo 
in una ilimensiono sociale. con gli 
olemenll che portallo aib icaljzza-
ibne del meglio di st'. ti.i la cullti 
ra curopea e I'arte pumitiva Km 
dal suo arrivo a Parigl nel i(!it;i da 
Santiago del Clio - dove narque 
nel 1911 - Malta sosteniR' questo 
idea. Icgandosi subito ai suiiealisti 
e a Le Corbusicr e a Duchmnp: LK̂ I 
suoi (requcnti viaggi tra Spiigna. In-
ghillena. Scandinavia incoiitrara 
Ralael Allierti, (!urri« l o w . Dall. 
Henry Moi^c, Gropiits, Alvar AAlto. 
ma in Messico prese coscienzji so-
prattulto deila •polcina lenilkaiiie 
dclla lena- come delinl quel scnli-
nienlo ispiralotedi una lunga wrk1 

dl opere sopratiulto piiic.richc 

Propiio a (.'llltl dot Mrswci- .̂i 
teline pti la prima volla otlreocej-

nn net U141I la prima Espoazione 
Intcmazionnle del Suncalsmo a 
cui Matla parteeipO da prolagoni-
sla: e nello slesso anno il surrcali-
smo appnxb anche a New Yorti. 
alia lulien Ltw Gallery dove il 
maestro dleuo tenne la sua prima 
esposizione netfli Usa ma, curiosa-
mcnle. accanlo a Walt Disney. Per 
la sua prima pe^onale a New York 
iispelto il IS42 e poi negli anni 
juLccssrvi il nome di Malta divenne 
iiolissimo Ira t'utia c I'altra cosla, 
divcnlando nc-l 1915 tra gli eletli 
•rwelw coiilomporaiy patnlers" i 
dodici artisli contemporanel di 
chiara lama. 

Did 194S al 1954 Sebastian Mal
ta tissuva come lesidonza Roma, a 
cinsaitblX! ritnaslo pprsemprele-
ij(iloiiiulii.'do|ioilrtdinilivotraslc-
rimentip in Francia «Penso che 
ogni artistn viva sulb tena [)ei crea-
rc un mito o piuttostu per ricreare 
in una manier;i originate un milo 
piimonliale c che Inlta la sua Vila, 
<. on la sua nceiva. debha esser vi-
si,i 'omc un()dissea» ha scrilto 
Matla. Iinequietezza del geuiale 

sudamericano, ancor oggi inesau-
slo vistlatore di cose, luoglii e per
sone. si condensa continuamenle 
nel suo operate trasversalmente ai-
le varie conenli dell'arte contem-
poianea, dal Cubismo aU'Espres-
sionismo. al Surrealismo approton-
dendo I'aspeilo pio vitale. solterra-
neo, prirnilivj del fare arte, nellal-
lusione al sesso, all'inconscio, al 
sogno. ai rituall magki, alia sacralg
ia. I corpi e i volti stilizzati ed esscn-
ziali, i tolem alti e sollili le masclie-
iv grotlesche, i buraltlni snodati 
che qui vediamo esposL portano 
titoli lionici: FoMofti, Originil, 7bto-
m«o-7brfonH'm, II sotriso verlicale 
i/e/to CiocondiT, Miv-Vpn, Magiteir, 
Smrteon, Homme dt? tene, e ricon-
ducono tutli aH'immagine umana: 
•Luomo sempre luomo, che c 
sempre lo stesso, ciO che varia S la 
sua carica emozionak' e il luogo 
(love lui vive» sostiene I'adisla, die 
e sempre comlnto di riprodune 
I'immagine di se slesso in ogni sua 
fipera niutto e un autoriiTaitî  Perii-
uo iiiiando si dlpinge un c-itnlfio-
re Luomoemollovegelak". 
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