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Dibottfto svlla liberti di stampa 

L'obiettivita 
del giornalista 
ON manipoli la nofaia - U coiKenfraiione edHt-
Hale • L'esperienza delta campagna anK-Springer 

II bicentenario della nascita del « grande corso 

! 

Ho qui sul tavolo, davan-
ti a me, il questionario di 
una organizuzione lnterna-
zionale di giornalisti. Tema 
delle domande: la condizio-
ne del giornalista, i liniiti 
delta sua liberta, la possi-
biliti o meno di fornire al 
pubbbco una informazione 
esaurienie. onesta, oDietti-
vi. Dello stesso argomento 
ai va discutendo, in queste 
settimane su alcuni rotocal-
chi, segno che il tema ten-
de id uscire dal chiuso del 
dibattKo apeciaUsUco. per 
inveetire il pubblko. eoloro 
che della « manipolazione > 
sono le prime vittime. De-
mietifieare questo si stem a, 
liveware i cosiddetti < segreti 
del mestiere», dimostrare 
come awiene che un gros-
eo aciopero — che ba visto 
impegnati centinaia di mi-
gliaia di lavoratori — di-
veoti; su un importante 
quotadiano € indipendente > 
una notizia di poche righe 
da quinta o sesta pagina, 
tutto questo e cosa utile. E' 
lo stesso tema che abbia-
mo meeso al centra della 
nostra attivita quando ab-
biamo promoeso la eostitu-
zione di una cooperativa di 
fettori e giornalisti per la 
Sestiooe del settimanale 
< Noi Donne ». E 1'interes-
se con eui la proposta e 
etata esaminata e accolta 
tra le lavoratrici e gli am-
bienti giornalis-tici sindaoali 
e cuKurali, e la riprova che 
il problems e largamente 
awertito. E" bene cioe che 
il lettore sappia esattamen-
te coca compera e cosa leg-
ge, che si renda conto del 
vakvre che ranoo certe pa
role e perch* e quando ne 
vengono usate alcune al po-
eto di altre, e come e per-
ehe e ehi decide del trat-
tamento di una notizia. 

Detto questo va precisa-
to pert che il problems del
la liberta di stampa e del
ta cosidetta < obiettivita » 
delta informanone rischia, 
• sat voHa, di essere pro-
posto come un falso proble
ma. Non credo alia infor-
madotie • obiettiva ». Una 
notizia esiste, certamente, e 
un dato obiettivo. Ma nella 
scelta di quella notizia tra 
cento altre — si tratti an
che di un fatto di cronaca 
— e poi nel suo trattamen-
to, nella sua collocazione e 
titolazione non pud che 
operore — ed e bene che 
sia cosi — il singolo gior
nalista con la sua sensibili-
ta, la sua cultura, il suo 
orientamento ideale e poli
tico, con la sua < faziosi-
ta ». Non c'e niente di peg-
gio della falsa obiettivita 
deMa inforraazione non-si-
gnificante, accuratamente 
ftvuotata di ogni messaggio 
suscettibile dd controversia. 
di cui grondano le pagine di 
molti rotocalcbi per fami-
glia! 

Quando si parla cioe di li
berta di stampa, di obietti
vita e di faziosita, il primo, 
elementare, problema che 
dobbiamo porci e del chi. 
Chi manipola la notizia, a 
danno di chi, a vantaggio 
di chi, II problema della 
liberta diventa allora tutto 
uno con quello della pro
priety e la liberta di stam
pa si rivela — come sem-
bra persino ovvio ripetere 
— una liberta il cui eserci-
rio e riservato a chi ha i 
soldi per pagarselo. 

«La liberta di stampa 
non e la liberta dei giorna
listi o di quelli che hanno 
nimlrntn dn Him — ccriim 
va l'ultimo editoriale del-
l'Awenire — ma e la liber
ta di quelli che hanno ab-
bastanza soldi per dirla o 
meglio per farla dire. E 
quindi, in pratica, tranne 
poche eccezioni, e la liberta 
dei grandissimi gruppi eco
nomic! o di potere, la soffe-
rtnza di quelli che avendo 
pochi soldi e poco potere 
fanno sforzi eroici per so-
prawivere e il silenzio per 
tutti gli altri >, 

In Italia, quelli che han
no abbastanza soldi per di
re o per far dire quello che 
vogliono, sono pochi. Agnel
li, Cre»pi e Monti control-
lano ormai la maggioranza 
deHa stampa quotidiana, 
Rizzoli, Mondadori e ancora 
Crespi control la no la mag
gioranza della stampa perio
dica. II cerchio e chiuso, 
o rischia comunque rapida-
mente di chiudersi. Per gli 
altri non restano che «gli 
eroici sfnrzi» o il silenzio. 

Quando. nel dicembre del 
1965, deminciammo per pri-
mi nel corso di una nostra 
Conferenaa Nazionale sulla 
•tampa, raceentuarm del pro-
ceao di concentrazione edi
toriale, pote sembrare a 
quaJcuno che ci propones-
•imo una battagHa di retro-

Juardia, di pun • semplice 
ifeaa dei noatri atrumeoti 

di informazione e propa-
fanda minaeeiati dal cre
m a t e prepoiere monopoii-
•tko. (Anche questo, natu-

va fatto a lo fa* 

ciamo nelle sedi idonee, 
quando chieddamo creduti, 
agevolazioni ed esenzioni 
per le aziende giornalistiche 
e la fine della discrimina
nt nclia erogazione della 
pubblicita di Stato). Ma fin 
da allora. mi sembra, pone-
\-amo un problema niu in-
lerestsiiiile e i-oiiipiet>e>o: quel-
lo cioe del reale possibile 
esercizio della hberta di 
stampa per tutti, e. cootem-
poraneamente, quello della 
democratizzazione d e 11 e 
strutture e dei canali della 
informazione (giornaU e 
RAI-TV). 

Se infatti il • diritto al-
1'inforraazione > pud essere 
configurato come uno dei di-
ritti essenziali del cittadino 
in una societa moderna — 
come ad esempio e gia da 
tempo couriderato il diritto 
all'istruzione — e evidente 
che il soddisfacimeoto di ta
le diritto non pud venire 
affidato aMa iniziativa indi
viduals, ma deve essere ga-
rantito a tutti i gruppi so-
cialmente rappresentativi. 
Un mezzo per ga ran tire tale 
diritto pud essere costituito 
ad esempio dalla possibilita 
data a sindacati, associazio-
ni, organismi vari di base 
di accedere alia utilizzazio-
ne di strutture tipografiche 
e di canali di distribuzione 
che appartengsno alia col-
lettivita. 

Dallo stesso principio na-
sce la esigenza d.' una mo
difies profonda dt<44e strut
ture e delle fina-Hta dekl'a-
zienda giorn»listica. Se Vin
formazione infatti e un di
ritto del cittadino, il quoti-
diano si configuna, in eerto 
senso, come un servizio di 
pubblico interesse che non 
pud essere abbandonato al
ia speculazione (ftnanziiaria 
e pohtka) di alcuni gruppi 
di presrtone. Uno degli ele-
menti di questa modifica 
dekle strutture pud essere 
costituito da un diverso pe
so dei giornalisti nell'azien-
da, come momento di Mmi-
tazione del potere impren-
ditoriale e quindi di allarga-
mento della democrazia. 
Una proposta di questo tipo 
venne avanzata anche all'ul-
timo Congresso deHa Fede-
razione della Stampa che, 
sull'onda della grande spin-
ta ideale e politic a delle 
lotte del 1968, denuneid il 
processo di concentrazione 
editoriale come un pericolo 
grave per la liberta di stam
pa e propose misure con
crete, mezzi e strumenti per 
contrastare tale processo. 

E' pur vero che da allo
ra ad oggi passi avanti con-
creti in questa direzione 
non sono stati fatti. La no
stra proposta e certamente 
interessante, ma, almeno in 
parte, * atipica ». Del resto, 
la battaglia contro la con
centrazione editoriale e per 
una effettiva liberta di stam
pa non pud eerto essere af-
fidata ai soli giornalisti. Es-
sa deve diventare, piu di 
quanto non sia stata finora, 
tema di una battaglia poli-
tica assunta come propria 
dal movimento operaio, co
me uno dei terreni, tra i 
mono facili, sui quali si com-
batte la battaglia per la de
mocrazia e il rinnovamento 
del nostro paese. I mezzi e i 
momenti di questa battaglia 
possono essere vari: l'espe-
rienza della campagna anti-
Springer condotta dalle or-
ganizzazioni degli studenti 
tedeschi pud insegnarci qual-
cosa. 

Anche il problema della 
liberfn di stamna va rinpn-
sato. insomnia, con coraggio 
c fantasia, nei termini nuovi 
in cui si pone oggi, sapen-
do che per una battaglia a-
vanzata di questo tipo sono 
probabilmente disponibili 
nel nostro paeee forze piu 
ampie di quanto noi stessi 
non crediamo. 

Miriam Mafai 

Napoleone solieva la spada di Federico I I ; I'assaltc alia torre d i San Giovanni D'Acri; la rit'ratc 
luzione Francese » del Michelet apparse a Milano alia f ine dell '800 

Gli audaci parallel! di Pompidou 

di Russia: tre illusfrazioni di Chovin tratte dalle edizioni popolari della « Storia della Rivo-

Napoleone = De Gaulle 
Ostentazione di « grandeur », ma il discorso celebrativo viene tagliato nel punto in cui si accenna alia svalutazione del franco della 
quinta Repubblica gollista - Marce, aquile imperiali e pennacchi: e se questo non fosse il bicentenario? - Non esiste un atto ufficiale 
della nascita dell'imperatore - Attorno al « genio unificatore dei francesi » gli storici e l'opinione pubblica si dividono in due campi 

La sporca guerra americana 
Dal nostro eorrispono'ente 

PARIGI, 16 
Dai registri dello St a to civile di Ajaccio raauca una pagina: quella del 15 agosto 1769. Non esiste dunquo 
un atto ufficiale della nascita di Napoleone Bonaparte benche abbondantisslme testimonianze (perfino 
troppe) provino anche ai piu increduli che fu proprio nel giorno dell'Assunzione che Letizia Ramolino, 
sposa di Carlo Bonaparte, delle alia luce un maschio cui venne imposto il nome di Napoleone, E. del resto, non 
fu Napoleone stesso a preoccuparsi di far cancellare dal calendario la festa dell'Assunzione per sostituirla con 
quella di un inesistente San Napoleone? Cosi, anche se non tutti i dubbi sono stati cancellati in merito alia vera 
data di nascita dell'impera-

Un'optraziona d«l|« < Special Forcts > nal Vietnam 

PER I CRIMINI DEI BERRETTI VERDI 
SOnO ACCUSA IL GENERALE ABRAMS 

II comandante delle tnippe USA accusato pubblicam enfe — Anche la CIA nel giro degli omicidi delle spie 

SAIGON. IS 
L'iwocato George Gregory, 

difensore del maggwre Tho
mas Middletoo. uno degli otto 
uf Aciali dei c Berretti verdi > 
accuMti di tstassinio * una 
presunta ipia •ud-vietnamita, 
ha attaccato oggi in una con-
fereiua stampa il comandan
te dell* forr* amaricaM nel 
Vietnam, general* Creighton 
Abrams, a la CIA (U aerviaio 
di controarionaggio) tMtanen-
do cha U magatore lUddtoton 
viena mantanuto in ttato di 
detensiona prevenOva a causa 
di rivalita in atno al Peota-
gono. n legal* ha accusau) la 
CIA di aver < ordinato ed ***• 
guito* la aopprtttMO* di oltr* 

cento affenti operanti nel Viet
nam nello scorso »nno. Ha inol-
tre accusato li generaie Abrama 
di aver < tramato 1'intera vi-
cenda» e di essere partico 
larmente inte">«Mto a mante-
nere l'accusato in careere. 

Le clamurose nvelazioni del-
i'avvocato Gregory sul caso dei 
t Berretti v*rdi > (nel quale e 
implicato. anch'egli agli arre
st!, lex comandante delle <Spe
cial Forces > pel Vietnam, oo-
lonnelto Robert Rheault) con-
fennano in aostanxa due ele
ment. Prkno: che tanto 1* for-
a* •peciali d*U'eMrcito ame-
ricano che la CIA commetto-
no ntl Vietnam v«ri a aroori 

crimini di guerra, in spietata 
concorrenza tra loro. Secon-
do. che la sutdu rivaiita est 
stente tra le forte regolan e 
quelle «speciah > e alia base 
di questo scand-ilo che com in 
c:a a travolgere l nomi piu 
au tore vol i dello Stato maggio-
re americano. 

E' ormai accertato. tra l'al-
tro. che il civile sud-vi*nami-
ta assaismato dal colonnello 
Rhevult • dai suoi sicari in um-
form* — un certo Vu Ngoc Nha 
— fowM verameoto una apia 
al soldo degli amarioani. La 
sua eliminajdoa*. frutto di un 
* error* > * stats ordinata dal 
Rhaault in seguito a un truc-

co messo in atto dall'organiz-
znzion€ clandest:na di Saigon 
del Kronte nazionale di lioe-
razione. Questa notizia e stata 
nvelata da fonti del governo 
fantoccio di Saigon, le qualt 
hanno aggiunto che il servizio 
segreto sud vietnamita avreb-
be subodorato « 1'inganno » dei 
vietcong avvertendo la CIA. Ma 
I'ordine diramato per salvare la 
vita dell'agente non arrivd in 
tempo, proprio perch* i «Ber
retti verdi > avevano gia SSMS-
sinato il presunto tracitor* sen-
ta preoccuparsi di consegnar-
lo alle autoriti d*l governo 
fantoccio di Saigon, com* in-
veaa aafabbwo devuto. 

fore, ieri tutta la Francia 
ha celebrato il «bicente
nario *: Pompidou ha pronun-
ciato un elevato discorso com-
memorativo ad Ajaccio, le 
vecchie aquile imperiali so
no state rimosse dai mu-
sei, la marcia napoleonica 
€ Aiaccese > ha avuto la me
glio per qualche ora sulla 
€ Marsigliese» e la voce di 
Tino Rossi, U piu grande corso 
dopo Napoleone, ha deliziato 
questo paese che, come ha 
detto il capo dello stato, c do
po Napoleone non ha mat piu 
suputo rassegnarsi alia medio
crity >. 

All'inizio di questo anno 
€ napoleonico » in uerifd, il 
programma dei festeggiamentt 
prevedeva che sarebbe stato 
il generaie De Gaulle a cele 
brare ad Ajaccio i duecento 
anni della nascita dell'impe
ratore. Poteva infatti De Gaul 
le, restauratore della t gran
deur • francese, mancare a 
questo simbolico appuntamen-
to con la storia? Invece il 
destino ha deciso altrimenti: 

" -• v — 
vedibUe per i gollisti, & venu-
ta la Waterloo del referendum 
di aprile ed e toccata quindi 
a Pompidou il compito di ri 
cordare ai francesi le glorie 
e la grandezza dell'epopea na
poleonica. 

€ Ogni cosa ha una fine ine
vitable — ha detto ad un cer
to punto Pompidou arrwato 
al termxne della rievocazione 
delle vittorie napoleoniche — e 
il destino e piit forte del pin 
forte degli uomini ». A chi si 
riferiva? A Napoleone o al ge
nerate De Gaulle? Piu di un 
dubbio e lecito. Tanto piu che 
— a parte i'll/ustrazione pro
fessorate dei arandi momenft 
dell'epopea napoleonica — il 
presidente della repubblica ha 
sviluppato nel suo discorso 
tutta una serie di confronti, 
audaci anche se sottintesi, tra 
Vopera civile di Napoleone e i 
principH ispiratori del golli 
smo. Esaltando tl'uomo del 
I'ordine e dell'autorttd dello 
state i che < strappa la rivo 
luztott* dalle mani degli ideo 
loghi * per iscriveme i princi
pH aU'interno di Utiturioni che 
daranno al paese * un potere 
forte # accentrato», ricono-
scendo che Napoleon* < si pre-
occupava maggiormente di as-
sicurare la propria autoritd 
che di protegger* le liberta 
politick* *, ricordando ai con-
Umporanei, vitHm* di tanti 
recenti drommi • rotture, «la 
attuaitta dtll'aepetto uniUcato-
re • ricmciliatOT* deli'optra 
napoleonica», Pompidou ha 

voluto effettivamente traccia-
re un parallelo ideale e am-
bizioso tra il < napoleonismo > 
e il * gollismu ». I'uno e Vol-
tro fondati « sulle idee dell'in-
dipendenza nazionale, dell'uni-
ta e della grandezza ». 

Ma i parallels, soprattutto 
quando sono forzati, nascondo-
no trappole insidiose. E per 
due volte la trappola e scatta-
ta rivelamlo se non Vimpru-
denza, almeno la inesperienza 
presidenziale di Pompidou. La 
* grandezza » — ha detto il 
capo dello Stato a un certo 
punto — non fa la « felicita > 
e non c'e dubbio che se Na
poleone aveva colmato i fran
cesi di « grandezza * non era 
mai rutscito a dar loro la feli
cita. E De Gaulle e'era forse 
riuscito? O, put in generaie. 
e'era riuscito il gnllismo che 

ni, balli e un fuoco d'artificio 
forse senza precedenti nella 
storia dei fuochi d'artificio. 
Dopo di che i francesi son tor-
nati alle loro riflessioni su Na
poleone e la Francia. Per sei 
mesi, in preparazione di que
sto memorabile 15 agosto, il 
paese s'era trovato diviso m 
due campi, uno. nettamente 
maggioritario, favorevole a 
Napoleone e I'altro contrario. 
Invasore o liberatore? Con-
tinuatore o strangolatore del
la rivoluzione? Riformatore o 
despota? Civilizzatore o rapi-
natore? Guerrafondaio o pad-
fista? 

La polemica, risregliata dal 
bicentenario e forse inoppor-
tunamente attualizzata dalle 
ambiziom golltste. e destinata 
a durarp ancora per molto 
tempo, quasi a smentire uno 

ha in Pompidoi la sua ultima 
e piii moderns espressione? 
Ai francesi la ftsposta. 

Piu grave ancora la secon-
da svista presidenziale. Nel 
testo ufficiale distribuito in 
precedenza alia stampa Pom
pidou ricordava che oltre al-
I'vnivcrsitd, ai prefetti al co-
dice civile, alia Legion d'ono 
re e alia Banco di Francia si 
doveva a Napoleone anche 
I'istituzione del franco come 
moneta unitaria del paese; 
poi, leggendo quel tcsto da-
vanti a centnmtla persone. 
(senza contare i milioni di te 
lespettalori) ha sorvolato sul 
franco pensando che, se l'o-
mission* non nuoceva alia glo
ria immortal* dell'imperato
re, era meglio evitare I'tncr*-
Mdoso paragon* tra U franco 
napoleonico * quello appena 
svalutato della quinta Repub
blica goUiita. 

II tutto « finite, com* vuole 
la tradition*, con fanfare, in-

dei dati fondamentnli della 
storiografia napoleonica, e cioe 
che I'imperatore fu < il gento 
unificatore dei francesi ». Ma 
quante altre polemiche stanno 
maturando in que.ttt giorni di 
celebrazioni e di fanfare. *Noi 
~ dicor.o i gollisti — siamo i 
vert contmuatori della gran
dezza napoleonica >. Eppure, 
rispondono gli avversari, se 
c'e un uomn che piu di altri 
ha cercato, sia pure a modo 
suo, di dare allr. Francia un 
assetto piu moderno spoglian-
dola delle sfrutture napoleoni
che ancora oggi esistenti, que-
st'uomo e certamente De Gaul 
le. Sotto De Gaulle e morta 
Vuniversita napoleonica; sotto 
Dt Gaulle era stato compiutn 
il tentativo di distruggere il 
vecchio ordinamtnto prefetti-
tio ittituHo da Napoleon* * di 
dar* vita a un assetto regiona-
le decentraiore; sotto De Gaul
le era $iata iniziota la riforma 
del codici. 

Quello che non si pud nega-
re, ad ogni modo. e I'attuali-
ta di Napoleone in questo bi-
centenatio della sua nascita. 71 
francese medio, che consenw 
dell'imperatore il ricordo mi-
tologico assorbito alle scuole 
elementari — le riforme e non 
lo stato di polizia, la promo-
zione definitiva della class* 
borghese e non il colpo di sta
to del 18 brumaio, le vittorie 
esportatrici delle idee della ri
voluzione e non il sangue, i 
massacri e i saccheggi — que
sto francese medio e tenden-
zialmente portato ad approva-
re il discorso di Pompidou per 
ritrovare in esso una speran-
za di rinavcita nazionale su 
scala napoleonica. E per con-
salami del dwario tra tllusto 
ne e renlta, fa collezione delle 
medaghe napoleoniche di ot 
tone che una marca francese 
di benzma rcgala ad ogni 
«pienn > in onore del bicen 
tenarto. 

Ma siamo poi veramente nel 
bicentenario'' Ecco l'ultimo in 
terrogatiro venuto a mordere 
le coscienze gia dilamate dot 
dubbi sulle grar.dezze e It 
miserie dell'era napoleonica. 
Gilbert De Chnmberfrand sul 
« Fiparo litteraire ». fornafo 
proprio m questi giorni cele 
brativi sulla famosa pagina 
strappata dal registro dello 
stato civile di Ajaccio per di
mostrare che Napoleone non 
nacque il 15 agosto 1769 ma 
il 5 febbraio 1768, un anno e 
mezzo prima, come risulta 
dall'atto di mafrimomo Ira 
Giuseppma e Bonaparte. 

Sarebbe stato Napoleone 
stesso. ormai sulla strada del
la gloria e dell'impero, a fab-
bricarst la nuova data di na
scita non per apparxre piu 
giovane di un anno ma piu 
« francese »: la Corsica in fat 
ti era stata annessa alia Fran 
cia alia fine del 176H e Sapo 
leone aveva bisogno dt essere 
nato nel 1769, cioe m una Cor 
sica gia francese e non piu 
italiana. 

Se fosse vero, dovremmo 
rimpianyere di non aver avu
to nella nostra storia Vim-
pronto del gento napoleonico'' 
A parte il fatto che la storia 
non si ja cot i » » , e che Na
poleone ha potuto dominar* 
I'Europa perche aveva dietro 
dt se e con si la Francia 
uscita dalla ritmluxtone. dire-
mo. ecu uno storico /ranee**, 
ch* c noi ammirianio ta Cor
sica * Bonaparte ma twnlisv 
mo che I'avvenit* rupamM al 
mondo la aaactta dM un amnio 
di Nopol*tnt* ». 

Augutto PancaMI 
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