
L'OGGI E IX) IERJ. Classifica in movimento, questa setlimana. Se 
prescindlamo dalla coppia di tesla, saldamente occupata dalle due 
signore del best seller inaspettalo, per il testo escono litoli, ne entrano 
di nuovi, si modihcano le posiztoni. Lapierre, come gia annunciate- la 
settimana scorsa, entra alia grande con 1'edizbne ne •! miti» della 
Ctttt dalla gMa, viaggio nella Calcutta dei diseredati, mentis poco 
sotto, Gorgkt Bocca sostituisce Veltroni col suo FHo nam, lettura del 
fascismo piu come stabile dato antropologico naaonale che come 
circoscritto fenomeno storico (e poche posizioni sotto, si scaldano i 
muscoli De Felice e Chessa. autori de H roaao • II nwo, Baldini & 
Castoidi, libro-vespaio dell'anno). 
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E vediamo allora la classifica 
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P1CC0U MA TOSTI. La voga dei libretti mignon, a meta strada tra 
i »Millelire» di Stampa Alternativa e le linezze della "Memoriae di 
Sellerio guadagna nuovi adepti ogni giomo che passa. Ci si sono 
buttali e/o e Laterza, Guanda e Valiardi. Proprio da questi ultimi 
stanno per uscire due rtovita che non hanno niente della «chicca». 
Guanda neile sue *Piccote Penici» propone, inedito in Italia, 
FoJemlcha, di Louis-Ferdinand Celine (p. 96, lire 10.000), che 
raccoglte interviste al grande maledetto francese dal 1945 al 1961. 
Valiardi, nei «Pocket». ci regala una scelta dei Raeconti Indian! di 
Rudyard Kipling (p. 160, lire 5.000), un autore celeberrimo, ma siete 
sicuri di ricordare >ll riscio fantasma» o «Rikki Tikki Taw? 

J ^ K stato, II nosrro, un seco-
l j lodipiocessLllritualedl 
I " accuse, confessione, 
J—« condanna e punizione 
ha accompagnato rivoluzioni, 
guerre, passaggi dl regime ma 
anche sempllcTcambi dl govts-
no, A ricordarcelo e uno splen-
dldo Hbro dl Marcello r W s 
(L'eM del sospeao. I process! po
litic! della guena fadtta, II Mutt-
no). Attn ne parieranito piu det-
lagllaiamente. Ms Intanto vorrei 
soBollneare la •trovata- di Flo-
res, che costniisce tl libro con 
una sorta di monlagglo alterna
te Ira Ea e Ovest, Da le purghe 
socialise e la caccia alle streghe 
americane, Non c'e owiamente 
sovrapposlzlone possible tra le 
due realta (da una pale una rl-
corrente teniazlone autorilaria; 
dl la un InlnlemMto dellrto Wtali-
lario. Inmezzoc'edadiffefenza, 
sempflce e banale, tra una drtta-
tura e una democrazia; ma da 
una dHlaiura e una democrazia 
che si sono Imbaibartte e Imba-
siardiie a liwHIi raramenle com> 
acluu>J. La ricostntettme Incro-
data ha II mertto dl llkimlnare il 
sterna della guena fredda, t'i-
sieria kteologfca collettiva che 
to ha tenuto in pled! per almeno 
meta del nostra secolo. Dl quel
le aiaglona declsiva, II racconto 
dl declne dl process! cetebenlml 
o quasi Ignoti ci restlluisce pres-
soche tullo; llnguaggl e pslcoto-
gle. vakwi e ipncrisle. Un grande 

Un altro processo 
per chiudere 
il secolo italiano 
romanzo polilonico e corale, af-
follato di figure lilaniche e misera-
bill, tenrlbUie groltesche; trasclna-
te da senlimenti opposti e com-
plemenlari come la paranoia eo-
munista e la lobia yankee verso gll 
aliens, ossia *gli slranierit comuni-
sli e marzlani, omosessuali e intet-
teltuali. nerl e immlgrati". Natural-
mente non tutti i process! politlcl 
sono uguali: una differenza radi
cals cone Ira Ntximbeiga, Vysins-
kii, McCarthy. Ma con la potenza 
della sempllllcazione e la -Mil 
della rapidlta, i process! poillici 
sono stale cerimonie pubbllche dl 
costmzlone del consenso panico-
laimente appiopfiale all'eta delle 
comunlcazlonl dl massa e dell'li-
regimenlazlone totalltaria. II -Pro
cesso al vintj> della Seconds GUH-
ra Mondiale e inizlato addlrittura 
prima che la vlnoria fosse elleiUva; 
I suol CDllaborstlonlstl la Francis 
Iia comlnclato a processarli in 

Nord Africa, col tenitorio metro-
politano ancora inleramente in 
mano ai nazisli. Sintomo deil'ur-
genza, focse dell'insostitulbilita dl 
quella che slamo ormal abltuali a 
chiamare la °vta giudiziaria*. Ma di 
suggesltonl utill all'oggi un libro 
delgenere neolfrepaiecchie. Le-
poca della guena fredda nan ap-
pare inlatti una parentesl ma sem-

bra riassumere I'essenza. la vetila 
di queslo secolo. Per il quale to 
•stato di emergenza- non ha rap-
presentalo un'eccezione ma la re-
gola. 

Ben al di la dell'epoca di Jalla, il 
Novecenio h dunque el4 di crimi-
ni e processi. Visti da qui. dall'lta-
lia che celebra la sua flnora n » 
desta resa del conti col passato, II 
nostro «processo del secolo- che 
sla per aprirsi a Palermo potiebbe 
apparire una teplica stanca eopa-
ca. £ invece il segno che le svolle 
politiche. etiche, cultural! dei no-
slri tempi non mancano ma! al-
I'appuntamento con I'aula del iri-
bunali. Non so se e inevitable che 
sia cosl. Eowiamenie non centra 
nulla con tullo questo I'lnnocenza 
o la colpevolezza di Giullo An-
dreolli. Ma il suo e un processo 
esemplare: con queil'accusa di 
-connivenza col nemlco» che se-
condo Flores e il tralto unificante 

dei grand! processi - e fa sallare 
ogni possiblle dlstlnzlone tra 
procedlmenlo gludiziario e poli
tico. Meniici appaiono anche gll 
ingredienli: tradimeiui e penti-
menli, cinismi e gesuitisml, so-
spetti abnorml e quasi incredib)-
li verita. £ la melma del secolo 
ilaliano che vterie a galla. e non 
e priva di sangue: come ricorda 
Enrico Deaglio, le viWme del 
RaxoUo rosso mafloso sono sta
le dieclmila persone. «una guer-
ra civile che Tllalla £ riuscita a 
lenere nascosta>, E ora chiede 
glustizia. Cos) rtemeige 1'lnsosli-
luibillta della cerunonia proces-
suale; che del resto. spiega Flo-
res, nei paesi non totaiitaii si e in 
fondo configurata come una 
grande rappiesentazione, -una 
finta e pacllka guena civite>, £ il 
nostro momento, dunque: e poi 
il secolo lo chuideremo davveio. 

Tiziano Terzani torna in Cina a piedi 
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P
er me Cuccla e come lo 
zio di Brooklyn. So che 
eslste, perche se ne paiia. 
Ho visto perslno le foto, 

sfocate come quelle dei morticlni 
che riposano In (ondo a un cas
sette. l'abito grlglo, II gllet. il so-
prabito tungo, quaJche volta ri-
plegato al braccio. qualctie volta 
Il cappello, mai calcato sulla 
fronte. RUeriscono che prowede 
al benessere deU'economia Ita
lians e qulndl anche al mlo. Vor
rei vi pfowedesse megllo. apren-
do prima o poi gll occhl anche 
sul mlo povero desllno. Come se 
tosse lo zio dl Brooklyn, sarei in-

glosa. una resislenza miracolosa, 
colpi, viaggi, sotprese. Nasce nei 
1907 a Roma, da lamiglla di valo-
re e da genliori em igrati per Irova-
le occupazione al minislero. Ha 
protezioni e amicizie, ma soprat-
lutlo una intelllgenza viva, una 
dedlzlone al lavc«o totale, un'abi-
lila nelle manovre senza pari. 
Posslede Inlulto, pas^one, pa-
zienza e soprattutto i un uomo ri-
setvato. Frequenta uomlni poten-
li, ministri del fascismo, di cui ha 
chiato soslegno, funzionaii dl pri-
m'ordlne, Jung e Beneduce, ad 
escmpio. La caniera £ inanesta-
blle e lo conduce alia Banc a Eimwc«eto,™«'amira 

Lo zio nascosto 
vece lo dlsposto a chiudere gli 
occhl se dawero sentlssl la sua 
mano sulla mla spalla, M suo aiu-
to palemo. Lui che puo, lo zk> dl 
Brooklyn e lo ito> dl Agnelli, di 
Formal, dl Gardlnl, dl Ligrestl, di 
De Benedetll, di una inflnita d al-
trl. pochi ahrl, un poco anche di 
Berlusconi, malgrado si sappla 
che per Berlusconi I'anerto e la 
protezlone siano anlvatl un po 
per (oraa, Non conosco neppure 
Il -tavolo dl via Fltodrammabci-. 
mal dlmcntlcato In qualslasl cro-
naca finanzlaria della nasclta dl 
Mediobanca. Conosco via FUo-
drammallci, che sta da un lalo 
del leatro alia Scala ed 6 una via 
streua, slnuosa, come potevano 
cssere lulte le vie milanesl del 
centra, prima degll svedliamenli 
odclpianiurtjanlsllcl, 

Come to *to di Brooklyn, Cuc
cla potrebbe raccontare una slo-
ria che comlncla lontanlasimo e 
tostlmoniare una vitallli prodl-

Commerciale, Milano. II fascismo 
declina. Altre ttivenlano le amici
zie di Cuccia: MatUoli, Ugo La 
Malfa, Adolfo Tino, Altri sono i ri-
(erimenli polilicii il partito d'azio-
ne. Cuccia e lunglmirante. C'e la 
guerra. c'e II fascismo, iEuropa e 
in tiamme. Ma lui prendecontatti, 
pensando al fuluro. guardando 
all'America e all'Eutopa della pa
ce, stringendoamiclziaoon i ban-
chieri di oggi e dl domanl. nel-
I'ombra, senza clamori. Passa la 
bufera e Cuccia puo riprendere il 
suo cammlno. Pu che riprende
re, conlinuare nei salotto di casa 
MatUoli e nell'ulficio della Com-
meiclale, mentte I padroni del-
I'imlustrla. deposte b armi, co-
minclano la loio opera di rlco-
struztone. 

Racconia Marcello Flores, nei 
llbro Van del sospeao del Muli-
no, che Wline processato nei 
1945 per «attl dannosl alia dilesa 
nazlonate» avesse pifl volte prote-

slalo perch* 'menlte I'eputazio-
ne degll Intellettuall era spedita e 
severa quella nei conlronti degli 
uomini d'affari era partkolar-
mente lenta e accondiscenden-
te». Nei 1945 MatUoli e Cuccia 
danno corpo al toto piogctlo, 
malgrado la palese ostilita di Ei-
naudi, alios a Govemalore della 
Banca d'llalia, e del ministro del 
Tesoro, Eplcarmo Corbino, libe
ral!. Dice Galli nella sua storia. II 
padrone dei padroni, che se «1 
fossero arresi in quell'invemo del 
1945, probabilmente limptendi-
torialila Italiana sarebbe stala 
picslu spazzata via dalle succes
sive onaate dl demagogia c dl 
sialallsmo". Mediobanca nasce: 
la mercliaul bank volula da Mat-
tloli comincera a govemare. con-
imllare. acquisire, median;. Cuc
cia itsla nell'ombra. isplrandosi. 
sccondo Galll.a una masslma dl 
Sun Tzu, fllosoto clnese del V se
colo o.C•: "Quando sei capacc, 

niostra incapacila. Quando sei 
£tlivo. mostra inaltivita.,.'- Rev 

stando nellombra scalzo presto 
Matttoli: ̂ en piu che operare se-
condo il compito coslilutivo 
(supplirc a una lacuna della leg-
ge bancariu emgando credito a 
medio) - sostlene Giorgio Roda-
00 in una monumentale sloria 
della Com it - il banchiere sicilia-
110 aveva impegnalo Mediobanca 
in una politica di alia finanzae di 
grand iaflari-. 

II «banchiere !.iciliano» non fu 
amico del -finanziere siclliano-. 
Cuccia abbandonO Sindona, lo 
ilenuncio. Rimanendo nell'om-
lira. Ma^rado le minacce. ebbe 
salva la vita. Ambrosoli morl. 

Adesso Cuccia ha ollantollo 
anni c sla pilotando un'altraco-
lossale operazbne. Sueergemi-
na, altre ne slara pensando. Leg-
gendo la btografla di Gall I per6 
piu della vita di Cuccia sapplamo 
della storia d'llalia. Un secolo 

La profezia 
del nostro inviato 
«PeterAmetl" della carta slampata, Tiziano Terzani, f io 
rentino, da trent'anni segue le vkende del continente 
asiatico senvendo soprattutto per il settimanale tedesco 
«Der Spiegel". II suo ultimo libra «Un indovino mi 
disse...» (Longanesi, p. 429, lire 30.000) e un saggio sui
te possibility del grande giornalismo di viaggio. Terzani 
lo ha scritto attraversando I'Asia senza mai prendere 
I'aereo. 
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D
ue protezie attraveisano 
il nuovo libra di Tiziano 
Teizani. La prima, tetti-
bilmenle concrela, ^ 

quella che di il tUolo e il senso al 
volume: -Un indovino midisse...«. 
Venne casualmente sussurraia 
all'autore ad Hong Kong nei 
1976: «non volare assolulamente 
nell'anno 1993. perche altrimenti 
moriraii. La seconda la pronun-
cia to slesso autore e la si rilrova 
spesso, a commenlo di decine di 
pkcoli e grand! awenimenti, visti 
e raccontali: "I'Asia del miracolo 
economico non e solo un conti
nente In glokisa ciescita: e anche 
un mondo che sta suicldandosi 
nei perseguimento di un modello 
di svihippo che non e frutto della 
sua scelta, ma gli viene imposto 
dalla loglca del profilto che oggi 
sembradominarelnesorabiunen-
teogni comportamento umano>, 

Tiziano Terzani, liorentino di 
57 anni. In Asia da trenla, scritto-
re. e il migliorgiomalisla italiano 
in quel continente e. anche se 
scrive prevaieniemente per il set
timanale tedesco «Der Spiegel", 
molto seguit] in Italia sono stall i 
suoi libri. a padire da Giai Phong.' 
La liberaiione di Saigon, per se-
guire con 1 reportage sull'oiocau-
sto cambogiano, sulla Cina post 
maoista fino al recenle Buona-
notte signor Lenin, tail crojlo del-
I'impero sovietico. Questa volta il 
campo di osservazlone e immen
se - I'Asia - e grandangolaie I'o-
Mettivo dell'indagine.' passalo e 
futuio del continente die, stando 
agli analisrl dei mercatj finanziari. 
sara il protagonista del Terzo Mil-
tennio. Ma e anche un saggio sui
te possibility, ancora intalte, del 
grande giornalismo di viaggio. Ti
ziano Terzani, che e stato molto 
spesso un Peter Amett della carta 
stampata - sul posto nei momen
to della 'breaking news*, autore 
delle inlerviste esclusive, corri-
spondente di guerra -questa vol
ta adotla il metodo Bruce Chat-
win. Seguendo ilconsiglio dell'in
dovino aboliace per tutto it 1993 
gli aerei e sceglie il -tempo lun-
goi: navi mercantili, lemwia. pull-
man, taxi coilettivi per un «anno 
sabbatico* attraverso la parte 
orientate del mondo. £ il sogno 
dell'inviato: senza obietlrvi. senza 
scadenze, senza artkoli da spedi-
re, ma con una memoria da rin-

frescare, vecchi am id da andare 
a ritnware, luoghi mitki - la pla
na delle Glare, i templi di Angkor. 
iiseniierodiHoChiMin, lostretto 
di Malacca, il Triangolo d'Oro, la 
Translberiana-darivisuare. 

A zonzo per I'Asia, ovunque Ti
ziano Terzani va alia riceica di un 
Indovino, che gli conlermi o 
smentisca I'antica prolezia di 
Hong Kong. In genere gliela con-
fermano, aggiungendo partlcola-
ri sulla sua vila passala e lutura; e 
cosl tra chirornanti, sciamani. 
santoni. bisbigli e confktenze il 
giomallsta coshuisce un reticolo 
via via piO tillo di sapienza auto-
noma, di mlstero. che alia line si 
presenters come I'ultima resi
slenza alia normalizzazione en-
trata nell'Asia, •attraverso ilcavat-
to di Troia alia modemtzzazlo-
ne>. 

Per il resto. il viaggio si svolge 
tra macerie vecchie e nuove, 
schivando il turismo di massa. 
Compare una Bangkok dove *na 
persona su 60 ha I'Aids, una don
na su Irenta si prostituJsce», la de-
primente Singapore, vera stalo di 
pollzla organizzato intomo alio 
shopping, la Cambogta ancora 
vittima del "trauma dl massa" in-
tlilto dai Khmer rossi vent'anni ia, 
•Hanoi I'etolca, austera, silenzio-
sa ormai rtdotta a cNta in miseria, 
dove tullo e In vendila«, balzano 
tiior) signori della droga, nuovi 
mercanti dl schiavi. buannes-
smen, pirati. DieUo tultl, la Gran
de Rerrovia. 1'immcnia Cina, ilfa-
votoso metcato del Duemila, Ter
zani la attraveisa in treno e un 
giomo, conversando con un vec-
chto quadio del partito e un mag-
glore dell'esarcilo, questi gli par-
lano di un'anarchia inconlrolla-
bile. di violenza e conuzlone. 
Tutti due prevedono die preslo 
aniverfl un nuovo ordine imposlo 
con la toiza. Terzani domanda: 
"Dal comunismo dl Mao al gang-
sterismo di Deng, al fascismo di 
chi?»... "SI. La Qna sarebbe presto 
dlveniata un paese fasdsta, dii~e 
II vecchio quadra. II magglore 
sembrava essered'accoidoT\es-
suno, pero. aveva In testa il nome 
dichi sarebbe stato il Fuhtercine-
se», E un libra importante, quello 
di Terzani. Di un giornallsla indi-
pendente che sulla sua tomba 
vonebbe solo una patola, oltre al 
nome e alle date: -Viaggiatore-. 
E, torse, anche un po' «indovino». 

dallo sportelk) di una banca. II 
protagonista ha sempre preferito 
il silenzio. nlente pubblicita e 1 
giudlzi restano difficili. Massimo 
Kiva dice che «aH*origine ddla 
straordinaria ascesa di Enrico 
Cuccia vi e un dato essenztale: la 
pahmentl snaordinarla capacila 
del medesimo Cuccia di fare II 
banchiere d'affari al riparo da in-
lerterenze poiltiche e da pressio-
ni esteme". fC'e qualcosa di irri-
petibile e di Ineguagliabile - irtsi-
ste Riva - nell'espenenza di Me
diobanca e questa differenza si 
chiama, appunto. Enrico Cucda». 
Cuccia pert assomiglia ad An-
dreolti: uno nella finanza, I'altro 
nella politica, fratelli nei silenzio 
e nei segreti. Andreotti £ incappa-
to nei giudici, nella paura, nella 
irrltazlone e in una, focse. catttva, 
dilesa. Cuccia e "irripetibile>: sa 
dlfendersi anche di ftinie ai sica-
rl dl Sindona, Come lo zio di 
Brooklyn schiva !e lempeste. 
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