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PUBBLICITA 
MAIM* MOVCUA OM>0 

Su|MMr,DirMmU|»i..._ 
II reggisogno 
diAnnaFalchi 
Doveva esseici Sharon Stone e in-
vecec'6 Anna Falchi, la fidanzata 
di Fiorello, d i e * stata alia deslra di 
Baudo nei festival di Sanremo. E 
lanlo basla a fame una diva di pri
ma grandczza. Cosi grande che. 
che nello spot del reggiseno chia-
mato Super Dream Up. passeggia 
hagrattacielichelearrivanosteno 
al sentt. II quale seno 6 meraviglio-
samertte alio perch* tenuto su 
(senza ferreta) dal mlraeotoso ar-
ganadipizzo (bianco onero). In
somnia la solita suggesliva vislone 
della pane anatomies Interessala 
(corroborate anche da una visione 
poslerioie), slavotla pero raccon-
lala gioiosarnente e senza allusioni 
che non sia.no esplicite. La ragazza 
dei sogni dl Fknelto (e di tanti allri. 
crediamo) selaspassaadaltatec-
nologia tra i palazzont che un mo-
biliere maniaco sta ricostruendo 
con I'ubierUvo di ricieare tutta Ma
nhattan acasasua. in scab I MOO. 
L'agenzla che ha pensato it tutto si 
etiiama G2 Communication. la ca-
sa dl produzione The VB Produc-
lion. Regiadi RenzoMartinelll. 

fMfnniMweo, 
II pane 
deipoveri 
Passiamo a iutt'atiro genere, Non 
di solo seno vive I'uomo, ma anche 
di pane. L'Opera di San Francesco 
per I poveri dei Padri Cappuccini. 
che da un pasto caido a chi ne ha 
bisogno, e proprio il conlrario di 
chi vuol vendere a tutti i cosli cose 
a chi non ne ha bisogno. Ecco 
quindl che la campagna slampa 
deHagenzia TBWA e una specie di 
anli-pubbhcila, che non deve in-
vcnlare niente per essere convin-
centc. E invece inventa un panino 
slrozzato da una cinghia. simbolo 
di chi deve rtsparmiare anche sul 
necessario. Niente facce o turpi 
stravolli alia Oliviero Toscanl: I'im-
maglne ha pio evidenza di un pu-
gno nello stomaco e vuole spinger-
cl a mettere la mano al portafogllo. 
Subito, per aiutare chi non ha soldi 
e tempo da perdere per convincer-
ci. Conlo corrente poslale n. 
25832205. 

IL CASO. Crolla il mito del reporter. II disagio del giomalista troppo spesso seduto dietro un tavolo 

Perchlsuona 
la campana? 
La campagna per II sostegno eco-
nomico alia Chlesa cattolica e s»a-
ta afiidata quest'anno allagenzia 
Saatchl e Saatchi e viaggia via tv, 
radio, saleclnematografiche. slam
pa e afflssione. Tutti i mezzi sono 
buoni per convinceici a destinare 
I'S pel milte alle attlvita carilalevoli 
gestile direttamenle dalla Chiesa. 
Nello spot (che rfcbutta oggi sui 
ptecoti sctiermij vediamo una co-
munita di credenti alfaccendatl su 
una penisola (metatora delllta-
lla?). TulU sono impegnatl nell'o 
pera di sollevamento dl una gran
de campana che suonera cbissa 
per chi. "Recita» net film anche un 
vero sacerdote. Si tratta di don 
Ruggero. vtoepanoco di un quar-
lieie perilerico di Roma. L'agenzia. 
che aveva gla realizzato per la Cei 
la bella campagna intitolata «Pani 
e peseta WMiferma il suo sostegno 
all'impresa realizzata a cosli conte-
nutl. Lo s))ol e stato prodotto dalla 
Clneleam. La regia £di Paul Ardeo 

S«rcofajgo.^„ 
L'ultima 
regata 
Degnamcnle colkicata su una pa-
gina di necrologie del «Corrlerone» 
abbiamo tiovato una bella pubbli
cita di casse da moflo ILEA. Una 
baia veletlgia in un mare di nuvote 
solto la scrilta "Ultima cosa>. che 
potrebbe anche essere •ultima ca-
sa» o •ultima corea-. Eleganle la 
spiegazkme: «Un legno neH'inllnl-
10". Mentre to slogan <ll cofano bel-
k> nelle migllori imprese" si presla 
a dlverae inlerprelazioni. Imprese 
sta per pompc lunebii? Oppure si 
vuole alludise al folio che le nostre 
mlgiiori imprese sono quelle che 
teremo »dopo»? C'e da pensare. 
Come e giusto, di honte alia morte-
E pol dlcono che eerie •reclame' 
sono laslkliose. II prodolto in que-
sto caso tende a sfumare nella to-
tale astrazione aiulato anche dalla 
poesta' "Of) che di pill caro si con-
skrera. golosamenle si cuslodisce e 
dognamente si racchiude«. Che 
meiaviglfa. Punroppo non cono-
sciamo il poela.cioe I'agcnzia, alia 
quale rendlamocomuiiqtie merilo 
pcrrironlaestrema. 

Llnbtodel *its. G»mas4oS«iKleHii woMtontl teaM*go<(ia 

«Addio block-notes 
vadoafare 
il commerciante» 
Una ricerca rivela che il 30% dei giornalisti cam-
bierebbe mestiere. Alle origini del disagio ii vi-
deoterminale, che rende difficile controllare le 
fonti. Ma la rincorsa a un'informazione *grida-
ta» non intacca la fiducia del pubblico. 

Nitecwciooim 
• Una proiessione alfascinante, 
stimata e invidiata. Un lavoro av-
venluroso e rischiosi). Eh si, noi 
giomalisri possiamo davvero esse
re orgogliosi, soddisfatti. appagati. 
NeH'imtnaginario colleltivo la pro-
lessione reporter va ancora forte. 
Lo conferma una riceica condotla 
dalla Iter che ha intervislato un 
campkme di oHre I 500 fialiani, 
statisticamnete rappresentatm del-
rintera popolazione. E nonostante 
la bufera che da tempo ormai si 
abbatte sull'inJomiaikxie solo il 
6.2 per canto degli inteivistati pen-
sa che i giornalisti siano corrotti, 
inafiidabili e •velinari-. 

Tutto bene dunque? No, can let-
tori, Perche la stessa ricerca, pre-
sentata ieri a Torino at conuegno 
•Quando la notizla drvenla virtua-
le>, fa venire a galla tutto it malu-
more. le frustrazbni, il malessere 
di chi questo mestiere lo fa giomo 
per giomo nelle redazioni dei gk»-
nali o nei Tg pubblici e privaii. 
Tamo che il 29 per cento abbando-
nerebbe la professione gfomalisti-
ea: farebhe Tinsegnante il 29.1 per 
cento: si impegnerebbe nelVattivita 
politics il 28.8, gestirebbe un eser-
cizio commeiciale il 22.3, magari 
nei settori turistici il 7,4, agrituristici 
il 2.S, o in ambtti nei quali potesse-
ro prevaleie creattvUa e manualita 
il 5 per cento. Certo, il 60 pet cento 
dei 1098 giornalisti inierrogatr dai 
ricercatori delta her e tutto somma-
to abbaslanza soddbfatto: per con-
vinzione, o pet un forte spirito di 
adattamento, la maggioranza non 
cambterebbe mai il proprio lavoio. 
Ilrestairte II percento non sa dare 
una risposta. 

Da dove nasce queslo disagio? 
Per intanto c 'e un evidente ramma-
rico per non aver saputo o polulo 
realizzare aspiraztoni e aspettapve 
iniziall. Ese il 30 per cento dei gior
nalisti si dichiara soddisfatio o rea-
lizzalo. la maggioranza dice di <es-
sersi adattato. ridimensionando le 
proprie anese (36,2) mntre un 
gran numero prova insoddisfazio-
ne e dehistone (33, t ) . f piu delusi, 
evidentemente provati dalle con-
traddizioni di un mestiere non 
sempre gralo, risuttano essere i 
giomallsH pid anziani che, luori in-
teivista. rimpiangono la passione e 

1'identiti die banno, in larga misu 
ra. abiuralov. 

Moho forte e la critiea che gli 
stessi giornalisti fanno alt'informa-
zione violenia, gridata, condita di 
scandali e di sensazkmalismo, in 
cui diHicilmente riesce ad espri-
meisi un impegno civile e sociale. 
Soprattutto in una fase come quel-
la attuale dove la speOocohrimi-
zione dell'informaztone sembra 
inanestabile e la carta slampata 
sembra inesorabilmenle scivolare 
sempre di piu verso ta tetevisaia-
zione. »Un conteslo nei quale non 
sono tamo le inteiferenze e le pres-
sioni di proprieta ediioriali e dei 
poteri fort a condizionare la pro
fessions bensi i limiti oggeltivi. tutti 
inlemi ai meccanismi della quoti-
dlanita>. 

S«nuitanalsnw 
Nei rapporto piesentalo da Bru

no Babando si sostiene che: «ln un 
lavoro che si esprime in condizioni 
di sempre piu marcata oiriualto. il 
giomalista intervislato lamenta di 
essere costretlo ad interpretare 
una realta caotica, confusa e con-
Iraddittoria, paradossalrttente sem
pre pit) distante dalle (otui origina-
rie degli eventi: iroppa mediaziO' 
ne. Boppa omotogazione. Iroppa 
selezione acritlca e impeisonale. II 
terminale, cbe. non consente di 
svo^ere appieno il proprio ruok> e 
te proprie aspirazioni: t'inchiesla 
sul campo, in particolare su temi e 
argomenti dimeniicati dalla gran
de stampa, costiluisce per quasi il 
60 per cento la condizione pregiu-
diziale per ritrovaie il senso della 
professione. I giornalisti ilabani 
mostrano di voler onerare in con-
Irotendenza: dtchiarano di voter 
fomire un'informaztone meno gri
data e sensazionalistica (60,2 per 
cento). controllando con maggk>-
recura ediligenza le lonti ua'lizzale 
(43,8), auinentando la tulek ver
so i soggetS pifl deboli (43.l)>. 

II quadroche emerge dalla ricer
ca non e comunque tutto negativo. 
Perche se £ vero che il giomalista 
appare in evidente disagio, poco 
soddislatto della condizione mate-
rialeentro la quale srolge iI proprio 
lavoro. e altietlanlo certo die chi 

LA POLEMICA. Gli omaggi al musicista misconoscono la sua sfida dentro il cinema 

Nino Rota, la sua grandezza compromissoria 
aieM»AN« MONnccm 

• La recenle invettiva di Riccardo 
Muti sullo stato della musica in Ita
lia cade In un paesc assuefalto, 
che consuma e d^erisce invetlivc 
come berecaffe o fumaie sigareite. 
Troppe fanno male, ma non se ne 
pud fare a meno. Se improvvtsd-
meme nessuno piil ci npelesse 
quanlosJamociallroni. smarrirem-
mo la nostra idenlila que Ha ma-
scalzona genialita che nessun allro 
sa piatkiire ai nostri livelli. Muti ha 
chiamaio in causa anche Nino Ro
ta. in quanto musicista grande e 
inisconosciulo. Per fortuna non r 
stato necessario aspeltare Riccar
do Mull e II suo disco deritalu a 
musiche detl'«amlco magico. di 
Fellini per renderc omaggio a uno 
dei maggiori compositori ilaliani di 
questo secolo. Cia allri, in Italia c 
fuon, hanno malutatu da icm|x> 
quesla consapevofezia Ma che 
lelogio di Rota venga proiiurtclalo 
da Mull, naluralmentc, incule in 
lull'allra manieia: il mozzo <.• il 
messaggio. come sempre. si irleiiti-

ficano. Muti ha dunque ragfoni da 
vendere, eppure nei suo dire c'e 
una cords stonata: il suo appassio
nato elogio si haduce in una legitti-
mazione dal tono ridondanle. Per 
capirci prendiamo un episodto 
analogo- Quando Zubin Metha •: la 
Los Angeles Philamionic incisero 
una slupendo disco dedicalo alia 
musica di John Williams (Cucre 
sletiari. elc.). per i piu qucslo sgni-
licii » anche Metha dirige Wil
liams, alk>ra vuol dire che e grande 
musica. 

II punto e che quella di Rota <• di 
Williams £" grande musica indipen-
dentemenle da Mulie Metha (e in-
casslamo pure la curiosa alliltera-
zione I. Quesla musica si inseri&ce 
nei la sloria non in quanlo ammes-
saalcenacolo illuslre del concerii-
smo. ma al contrarto, |>n>prio per
che ha cosmiito il piopno valoie c 
la propria novita enlfp rapporti e 
coordinate nuove. sotlraendosi al 
(.appio di una Iradlzione divenuld 
sollocante. quella di una musica 

assoluta.WJtataall'autoconlempla-
zioneeinsofferenteaognivincokp. 
•Venitea me. vifai6grandi.vicon-
segnero alia storia>, Cosi suggen-
sce I anlica Iradizione eurocolla. E 
dicendo questo, essa maschera il 
proprio appartenere al passato, di 
Ironle a un mondo dove la musica 
ha saputo invenlarsinuovilerrenie 
nunve fecondissime applicazioni. 

Se sotto il profilo istiluzbnale 
quel mondo musicale ilaliano cui 
la riferimerilo Muti (le oicheslre 
butlate come cose inullli. lo slrazk) 
lancinanle dei Cnnscivalori) e 
Qawero oriipilanle, noridimeno vi-
viamo un'epoca che non e mai sta-
la musicalmento cosi ncca e iriora-
la, con le meraviglie del passato 
mai cosi presenti e divulgate, con 
un orizzonte dove il sublime e I'uso 
quolidiano si mescolano. conflig-
gono, si arriccttiscono, dove te lin-
gue pid lonlane si scoprono vici-
nissimeeconsonanti 

Con pieno fondameiilo, Muti si 
ribella alia Itquidazione ollusa di 
Rola da parte dell'apparato acca-
demico the lo giudica obsoleto 

per le sue musichette troppo facili. 
Eppure anche a lui sfugge il falto 
che in quella musica si consuma 
un destino diverse. Rola e la sua 
musica Irionfano in una sfida di al-
tra misura: quella del conlronto 
con un immaginario che Ii chiama 
ad allri compili, altrettanto ardui. 
ma soslanzialmente alienl da quel-
li di una musica che si era ricavata 
uno spazio esclusivo. inconlami-
nato. per occuparsi soltanto di se 
stessa, per contemplare la propria 
fine. Rne eroica. ma fittizia. Dice 
Muli «La sua musica peril cinema 
vive anche senza il lilm>. D'accca-
do. malacosaeimtevanle. Petcher 
la musica di Rola to, la sua idenlifa. 
grandezza e liberla nei film, il qua
le e la sua ragkm d'essere e nnn un 
peso del quale dislarsi in omaggio 
a una gloriosa. ma uecchia itnma-
gine di musica assolula E come 
esaltare Verdi dicendo che la sua 
musica e grande mdipendente-
menle dal tealro: un preleso riscal-
to oltenulo togliendole I'ossigeno. 

La musica di Rota ha sapulo in-
teipretaie irripctibllmenle un ruolo 

inedilo accanlo a un amorevole 
ditlatore come Fellini che. mentre 
le faceva violenza, lachiamavaalla 
sfida decish/a. Pei questo essa en-
Ira nella storia; e vi enlra insieme 
alle pit) belle pagine di quella mu
sica cbe ha sapuio trovare nuovi 
soggetti e nuovi lerreni cui dedicar-
si, cui applicarsi con passione. Ero-
vando il ntiovo non in tin rovello 
autistico, ma in un'inedita vita di 
rdazione con altri ambiti poetic i. t 
proprio quesla I'ereditapiO prezk> 
sa che la musica d'oggi consegna 
al secolo venturo. 

Da noi. penisola. si slenla al-
quanlo a incainniinarsi su queslo 
senttero Eppure molll hanno capi-
to che nei suo lomare a sporcarsi 
con te cose, in questo suo applicar
si a nuovi compili, la musica lilio-
va. incredibilmente molhplicata, la 
sua anima piu antica, il sun modo 
di trasmetlete I'indicibile non piu 
solo per se stessa, ma compene-
trandosi incioche la circonda e le 
da came e sangue, si Iralti di pako-
scenici, cinema, televison, balcteo 
palasport. 

iavora nelle redazioni e tutl'altro 
che sfiduciato. rassegnato. remissi-
w>. Tanto che per la tier "lion di 
esasperazione dei giornalisti do-
vremmo parlare, ma di una slidu-
do axltuMva. atleggiamenlo che 
ribadisce i caratteri, non semplifi-
cativi, di un rapporto con il proprio 
lavoro e con la dimensione socia
le . II prolilo che emerge e quel lodi 
un giomalista che, pur sfiduciato o 
insolierenle, pur critico e takolla 
potemico, non ha nnuncialo ad in-
tervenire afivamenle nei proie^M 
dell'informazione e della comuni-
cazione, che ancora considera im-
ponanle it proprio lavoro e il pro
prio ruolo e che di piu e in lermini 
piu funzionalivorrebbe inlendere il 
proprio impegno». 

VMuaMi 
I ricercatori della Iter hanno in

terrogate telelonicamente 1038 
giornalisti della carta slampata, 
delle TV e delle mdio pubWicire e 
private. Ms le risposle non vt'ttgn-
no suddivise per tgruppi di appai-
tenenza«, Peccato. Saiebbe slato 
Interessante scophre le differenze. 
eventual!, Ira eh i Iavora nella carta 
stampata e chi invece nelle Tv. An
che perche II sondaggio condolto 
tra il pubblico conferma la siipic-
mazia del mezzo televisivo quale 
fonle di informazione. Anche se. 
come notano gli autori della ricer
ca, laffidabilita del mezso i conlu-
sa probabilmente con la fattura 
deU'inlotmaziotie. Viene fuori un 
quadroforiemenleiletevisizzato" I 
Tg Rai detengono la palmadi mag-
g»re affidabttita (30,2). seguiti da 
quelli della Flninvest (21,9), poi 
dai quotidiani (21,2) eincodape-
riodicie radio private. 

Scrive Bruno Babando nella sua 
introduzione: "Professiotie alipica, 
mestiere di genie pigra, giornalisti 
per caso e percW. secondo uu fru-
sto e autocompiaciuto slogan della 
categoha. ^ s&npte miglio che h-
mroie. mestiere appassionanle e 
gratificante; mestiere mortificato e 
insidialo dalla tetevisione e da 
troppa aulorelereozialha: lacce di
verse eppure tutte vere di qucsta 
professkme che ripiega troppo 
spesso nell'autocoscienza, quan
do non nellipocondria C;rto il 
giomalismo iraliano non atlra\i?rsa 
uno dei suoi migliori momenli Ein 
particolare il ruolo e le responsabi-
litS che riguardano gli operalnri 
dell'intomiazione vengono messi 
in discussione. sino a miname lau-
tonomia e le londamenla. Per que
sto motivo pariiamo di una profei-
sione polarizzala Ira lesigenza di 
assicurare sempre piu il proprio 
servizio - la funzione sociale - e un 
mestiere in cui la funzione inicllel-
tuate deve ritrovate lagione e crc-
dibilitau 

QEROLAMIHI 

Riapre 
la pinacoteca 
a Napoli 
• NAPOli Eslatanapertaal pub
blico da ieri la •Quadreria dei Oe-
rolamink la prestigiosa pinacole-
ca napoletana eluusa dopo il lenc-
moto del I960 e ristrulturala dalla 
fondazione 'Napoli Novanianovc" 
grazie al contributo di un anziano 
mecenate. Alia cenmonia di ria-
pertura § intervenuti. Ira ijti ailn I' 
ex presidente del Consiglio Cuto 
Azeglio Ciampi. La pinacoteca del 
eomplesso dei -Gcrolamini". in 
pieno cenlro slorico tiltadino. 
comprende dipinli del Cinquuivn-
10 di artisti partenopei e meridio-
nali. ed open? dei secoll SIICICSMYI 
di inaeslricomeGuidii Rem. Miissi-
ino Stanzbne. LiK'a Gioidutw E 
slata anche scoperta una lapidc in 
memoria di Gilberto FoulqucT.. I' 
anziano magistrato naptik'Mno 
Che neeli ultitni anni della sua Vila 
aveva devoluto tchicdendo 1 aiin-
tiimalo) ingenti sommc |H'r la ri-
strulturazione della piniii"i>liv>t 
partenopea 
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