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Marialina Marcucci 
vicepresidente delta giunta regionale loscana 

«Una tv migliore con Fantitrust» 
"Importante £ che lo spiraglio che si apre non sia frulto 
della mediazione politica ma della necessity di dare un 
indirizzw. Marialina Marcucci, esperta di tv, vicepresiden
te della Regione Toscana, ha il dubbio che la disponibilita 
di Confalonieri sia un tenlaiivo di arrivare comunque al re
ferendum sulla Mammi, ma con Vimmagine di chi e di-
sponibile a cedere qualcosa. «ll punto essenziale, insiste, 
e una forte volonta di arrivare all'antitrust". 

m F1RENZE Jeans, maglioncino 
bianco e un impameabite per rl-
pararsl da quests primavera cosl 
bsgnata. Marialina Marcucci non 
concede certameote alls moda. 
Sempiiclta. efHciertta, una padro-
nanza dei temi p » spinosi della 
comunicazione letr isiva, accu-
mulata nella hinga e^ierienza alia 
guidn di Vldeomusic. Oggi Mariali
na Marcucci e vicepresidenle della 
Regione toscana ed assessors alia 
cultura e all'informazlone. Un ruo-
to nel quale porlera competenza e 
capacita managerlate, oltrechft po
litica. L'incontro e quasi di lortuna, 
ritagllalo tra una visrta all'assesso-
ratoclapartenzaperLondra. 

• e h u n to foda r i o * w e n t o 

• (MMknlMM. P M M d w I i f 
C n M O OJM IMMMRtV scaUno 
• la rfpnaa m i n d t a n g o H Vaf-
t i en l«ConMMyMl > fMMiM ita-
prim m o t p f t a d t H I * tn t ta t l -
va? 

Per me non ft solo possibile. riten-
go sia atluabile, Servono volonia 
torti, importante e evitare che to 
spiraglio non sia Initio della me-
diazione politica, ma della neces
sita di dare un indirizzo. Non cre
do che una legge complete per il 
sislema televisivo possa essere de
liberate In cosl breve periodo. Sl-
curamente puo essere deliberata 
una normativa antitrust lode per il 
settore. Penso pero che questa d i -
sponibilila all'accomodamento, 
che viene da Dotti e da Confalo-
nleri, sia lennesimo tentalivo di 
arrivare comunque al referendum, 
ma con 1'immagine di chi * dispo-
ntbile a cedere qualcosa. 

• aunto, NtMMiKW, i M t a I'antl-
t n w t 

La mia impresslone ft che un anti
trust vero laccla paura a lulto il 
mondo politico Italiano che per 
molH anni, sia in regime di mono-
polio Rai e poi con I'affeimarsi del 
duopolio, ha avuto comunque la 
capacity dl InNuenzare fortemen-
le I'informazione In Italia. Ho I'im-
presskiiie, Insomma, che anche 
no! del centro-sinistra dovremmo 
essere piCi determinati nell'affer-
mare it ruolo necessarlamente li
bera dell'lnformazione e nel vole-
re qulndi Tantitrust a tutti 1 costi. 

Mawtonl l l . p a m n t u h i M n t a , 
pariava dl i n n f a r m d m i per • > • 
cWeia Mil dkttto al monopoUo. 
OMftMhi l l lweroinBraatoT 

Mi sembra che la tendenza ultima. 
in qualche modo sollecllata an
che dal nostro Presidente, si pro-
ponga di rompere il duopolio, con 

la creazione del famoso terzo po
lo, plultosto che creare le regote 
che diano la possibilita al libero 
mercalo di esisteie. Ancora una 
volta questo e un indicatore non 
positivo rispetlo all'assetlo lutuio 
del sistema e alia liberta dell'intor-
mazlone. 

C O M P M M M I U U d H M M -

l a w II a i m art d i l a fcequeraoT 
Le Frequenze sono limitate. Non ci 
sono. in nessun sistema mondia-
le, lante reti quanle ne abbiamo in 
Italia, nazionali e locali. Questo 
era un elemento che atla sua na-
scita doveva essere garanzia di 
pluralismo del sistema. In realta lo 
ha irtdebolito e ha lavorito la crea
zione di grandi concentrazioni. 
Seivono reti. quindl. piu fortl, plfJ 
al seivizlo dell'utenza. piu presen-
ti sul mercato, capaci di vtvere 
senza assistenzialismo e piu radi
cate nelle realta anche terriloriali. 

C«aw funztoaano la n o r m a * * 
n attri PaariaXI'MeldMrt*? 

Pailiamo di Francia, Inghilterra, 
Germania, di Stati Unili. Ogni Pae-
se ha normative diverse, ma ton-
damenlalmente identiche nella 
volonta dl creare quanli piu sog-
getti'poBsibili sul mercato. L'anti-
trus! in Francia. in Inghilterra e in 
Geimania favorisce, all'intemo di 
uno slesso azlonarlato. una plura
lity di soggelti, alfincbe nessuno 
possa essere domlnanle. Si pud 
quindi immaglnare quale sia la 
dlherenza fra c)6 che accade in 
Italia rispetto a qualsiasi Paese det 
mondo. Ha ragione D'Alema: la-
sciamo ai duopolisti la liberta di 
scegliere qualsiasi sislema. Sara 
sempre migliore di quel che ab
biamo. 

Ma BertuKonl ntanda danwo 
vandM* to *ua rati * MMidoch? 

Bisoana prima capire chi e Murdo
ch. Eunsignore, un magnate del-
l inlormazioneche viene dal lAu-
stralia, che ha puntato sul merca
to inglese. All'inizio, negti anni 
'80, ha tentaio di oltenere conces
sion! nazionali o regional! in in
ghilterra. Cli e stato proibito dal-
I'antilnist perche era proprietario 
di quotidlani in Inghilterra. Nell'84 
ha lanciato dei canali via satellite, 
investendo migliaia di miliardi e 
divenendoazionista di minoranza 
in un consorzio che ha inveslilo 
somme ingenlisszme nel setlore 
televisivo perentrarem Inghilterra 
atDaverso il satellite. Adislanza di 
11 anni dal suo ingresso nel mer
cato Inglese riesce a penelrare so
lo in 3 milioni di iamiglie. Non ha 
coticessione nazionale ed opera 

con unsistemacodificatocomela 
j r^ iy |v>. Se Murdoch fosse inleres-
n l o alia Finrvesl sarel contraria ad 
un suo acquislodei trecanali. non 
perche * straniero, anzi e impor
tante che i l capitale straniero entri 
nel sislema di comunicazione ita
liano. ma perche andrebbe a ri-
creare una situazione di monopo-
!k> nel sistema delle Tv commer
cial!. Se c'e una trattativa ufficiale 
deve essere subito portata all'at-
lenzione dei garanti dell'edrtoria e 
deli'antitrusl, Santaniello e Ama-
to, perche siamo in presenza di un 
tentalivo di accapartarsi un mo-
nopolio delle Tv commercial ita-
liarte. 

Commajua thrdooh haavanta-
UdMaof far te, U i t t h m real? 

Non credo che le sue oflerte siano 
vere. Ho trattato con le multina-
zionatf e una delle fasi piii impor-
tanti di una simile trauativa e il si-
lenzio. Si pagano nenali altissime 
proprio per la segretezza delle 
trattative. In realia non e il signor 
Murdoch che acquista, ma un 
gruppo di f inanziatori per conto di 
una socteta quolata in borsa. Ber
lusconi ha il ptoblema del referen
dum, cioe di dimoslraie che esi-
stono colossi intemazlonali dispo
se all'acquisto. Murdoch ha un 
problema analogo: dire agli ingle-
si che £ la legge antitrust e troppo 

flidnm Pas-wiil 

severa rispelio ail'ltalia, dove c'e 
un signore proprietario addirltlura 
di tre reti lelevislve. Riter^o che 
quesle offerte in realta nasconda-
no una propaganda occulta per il 
no al referendum sulla Mammi. 

Come valuta l * decWoMdd s i -
lantaiiigHspot? 

Ritengo quesia regolamentazione 
lennesimo pasticcio. In tutti i Pae-
si esiste I Antitrust e in nessun Pae
se, in una fase elettorale o referen-
daria, si pud aggiustare il tiro invo-
cando la «par condicio> che & una 
regola a valle dell antitrust. Vede, 
in quesli 15 anni il sistema Tv ha 
comunque creato una cultura che 
supera I'Impalto degli spot Berlu
sconi ha vinto a marzodel '94 non 
tanto per una campagna privile-
giata sulle sue reti, ma in quanlo 
ha creato una cultura che. attra-
verso un tipo di program ma; tone, 
acuis ieaccodata la Rai, ha cam-
biato gli atleggiamenti cultural! 
del Paese. 

La FMvett aoatleM che e eo-
atietta ad accattara spot am-
trartalsuollntefewl. 

Chi ha dello queslo ha affermato 
levidenza del conditio dl interes-
s\. Credo che le reti commercial 
debbano osservare, anche se non 
scritte, regole di servizto al pubbli-
co, in quanlo concess ional di 
un bene pubblko come te fre

quenze. Per cui dovrebbero met-
tere gratuitamente a disposizione i 
propti spazi. L'unka possibilita di 
una soluzione equa e non pastic-
ciata e di dare uguali spazi in tuttc 
le reti locali e nazionali, pubbliche 
o private che siano. Gli spot per il 
no sono stati in abbondanza. 
Prendiamo quelle sulla pubblicita 
dei film, che se passasse il si non 
si potrebbero piu vedere, danneg-
giando anche linduistria cinema-
toraika. O I'aHro che con il si si 
uccidono tre reti Fininvest. Non e 
asscrfutamente vero. II si non vuole 
nessuna chiusura. Si vuole solo 
che non esisla un unico proprieta
rio. L'utenza avra cosl un grande 
vantaggio perche potra scegliere 
tra produzioni di migliore qualita 
in virtu deltaconcorrenza. 

Mtawara non aotecon t'aadnM, 
ma ancha C M i n a i d e * d gran-
dlnaato? 

Questo e importantissimo. II siste
ma di mburazione audilel * solo 
quantitativo ed ha deviato anche 
nel seivizio pubbltco linteresse 
per la quality. II cittadmo ha subi
to gravissimi danni. Ci sono pro-
grammi stupendi che i fortunati 
cittadini inglesi o francesi riesco-
no a vedere e che gli italiani non 
vedono piu da anni. La relntrodu-
zione del gradimento e assoiuta-
mente indispensabile. 

DALU HHMA MOINA 

Libert^ da difendere 
regole sulla siluazione di tatto. In tal modo II normale pro-
cesso di attualione del diritto & stato capovolto, perche 
non sono stati i comportamenti ad adeguars) alia regola, 
ma la regola ad adaltarsi al comportamenrl. Come se un 
piano regolatore venisse costruito non in lunzione delle 
esigenze della ciOA, ma al solo fine di rispeHare le conve-
nienze d i un grande proprietario che ha lutto I'interesse a 
che sui suol lerrenl sia prevjsto un alio tasso dl edificabllita 
e non invece verde pubbltco. Se il verde pubblico e neces-
sarki non vale replicare dicendo che £ stalo molto bravo 
nello sceglierci i suoi terreni e molto preveggente neH'ac-
quistarliperprimo. 

Un date comune sembra quindi legale fra di loroi refe
rendum sulla Mammi: solo un tripltce si risponde alle esi
genze propria d l uno Stato di dMtk>. 

Per quanlo rlguaida H referendum diretto a consentire 
ad un soggetto il possesso d i non pfil dl una rele nazionale, 
basti osservare che la CortecosHtuzionale ha g l i espressa-
mente dlchiarato (con la senrenza n. 420 del 1994) che so
lo questo risultato puo ritenersi costltuzkmalmente legitti-
mo. Una ipotelica vrftoria dei no condurrebbe dunque ad 
un esito che il legislators dovrebbe poi inevttabilmente ri-
muovere peiche. pet garantire D principio d i cui all'ait. 21 
Cost., e necessario assicuiare la presenza nell'etere al mas-
simo numero possibile di voci: il che non ft certoconsenlito 
se gia un unico soggetlo private si e impadronito della mas-
sima parte dello spazk) disponibite. A questo proposito ap-
pare dawero singOlatnKnte distorsivo il messaggio conte-
nuto In uno degli spot pdbbllcitari delta Fininvest, in cui si 
riconnette un maggior spazio di liberta alia vittoria dei no. 
Se chi ml offre la scelta e sempre lo stesso soggetto, 6 chla-
ro che io sono vincolato ai suoi criteri di valore, alle sue tec-
niche comunicative, alle sue opzioni di fondo. La mia liber
ta e dunque molto minore che non queltache posso eserci-
tare se dietro ogni canale c'e un soggetto diverse e quindi 
una djversa scetta culturate, un drHerente modo d i vaiutare 
I'esperienza indivlduale e sociale. Spostarsi da uno scom-
paitimento all'altro, ma restando su di un treno che ml por
ta dove vuole il conducente e libeita molto modesta rispet
to a quella che mi consents di cambiare treno e quindi di-
rezionedi marcia e traguardo. 

Egualmente vincolata in senso giuridico e - sempre in 
chiave di liberta - la risposta all'altro quesito referendario, 
quello che tende a ridurre it numero massimo delle reti in 
favore delle quali la stessa impresaconcesstonaria puo rac-
cogllere pubblicita. Anche a questo proposito la Corte co-
stituzionafe e ripetutamente intervenuta per segnalare i pe-
ricoli che soitostanno ad un troppo a mpiocondizionamen-
to pubblicitario della comunicazione lelevisiva e agli squill-
bri che si determinano per la connessione tra gruppi im-
prenditoriali che posseggono un'ampia fetta del mercata 
televisivo e imprese concessionarie di pubblicita che in de-
finitiva si rifanno al medesimo proprietario. Quest'un'ico 
proprietario non sblodetenhina quindi, attra^erso laiitola-
rita dei canali te'evi^ivi, ununiformecondizionamenlodi ti
po cullurale, ma linisce per far dipendere questo condizio-
namento da mere'eonvenienze ditioocommerciale. 

Infine il terzo referendum, quello che vuole limiiare l i n -
serimento degli spot durante la trasmissbne dei film solo 
all'intervallo tra i l primo ed i l secondo tempo, conduce ad 
adeguare I'ltalia alia normativa della Comunlla europea. 
che la legge Mammi aveva consapevolmenle viotato in no-
me delle slrelle connessioni di Berlusconi con il potere po
litico dell'epoca. Anche a prescindere dalla violenza che 
viene (aria, atlraverso rarbirraria inserzione degli spot, ad 
un opera dellingegno. la regola che si vuole introdurre con 
il referendum S quindi un semplice adeguamento ad un 
principio riconosciuto datuttalaComunita europea. 

L'appello dei giuristi non ft dunque un appello ne veltei-
tario ne ideotogico, ma si fonda sulla necessila di richia-
maici, una buona volta, alle doverose cadenze di uno Stato 
di diritto, che non si misurano sulle convenienze del piu 
forte. Vorrei ruttavia aggiungere, in conclus ion, che il dirit
to ha precisi referenti anche in chiave culturale. Ed altera, 
in questa difficile stagione in cui tanto si discute, e con una 
cosl alta dosedi artificio, di fascismo, io credo cite la rispo
sta dei si ai referendum sul sistema televisivo possa anche 
essere assunla a paradigma di una pii) ampia e penelrame 
motivazione cullurale. Certo. la storia non puo ripetere 
esperienzeormaiconsumate. Ecosl e stato e sara per i l fa
scismo. Se tuttavia con 1'espressione -fascismo" si inlende 
indicare cio che ft altemativo al modellodemocratico. I'al-
teggiamento d i chi riliuta gli spazi di liberta, conlesta le de
cision! delle autorita coslituite (nazionali e sovranaziona-
l i) , pretende la vittoria della tegge della forza su quella del 
diritlo. crede che debba prevalere la propria convenienza 
personate sul I'interesse di tutti, allora possiamo ben dire -
giuristi e non giuristi - che la vittoria dei si varra a dimostra-
re, non a parole ma nei fatti. che il fascismo ft motto dawe-
ro. iHlcoWUpaH) 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Una legge giusta 
lire la credibilita italiana all'estero 
e nei mercali linanziari. con il feli-
ce risultato che scendono i tassi 
d'interessee icapilali slranienco-
minciano a tomare ad inveslire in 
Italia. 

Credo che in tutti quesli am-
bienli abbiano giocalo posiliva-
menle la credibilila del presidenle 
Dini, lazione concrela del gover-
no. la tenula operosa della mag-
gioranza parlamentare.chc non si 
nrela ceno un'ammucchiata inor-
ganica. Ma c'e di piO Dini ha di-
chiaralo ad un giorndle che sulla 
fiducia dei mercali lia inlluilo an
che il volo del 23 apnle Dim non 
ha delto di piu: ma noi sappiamo 
che esiste una stria prenccupa-
zione inlernazkinale per un ritor-
no della deslro al goremo. Non si 

Ensi che ileompiio di queslo Par-
nenio sia esaunlo. Devono es

sere approvfilc la legge sulle pen-
sioni. I prowedimen" di bilancio 
del I9M, il (iecreto legge sul Mez-
zogiorno e I occu|)flSione. e con 
essi important misure sulla sem-

plificazione fiscale, le privatizza-
zioni. la giustlzia, la scuola. la ta
rn iglia. lambiente, i diritti delle 
donne, oltre alle misure di garan
zia isMuzionale e di pluralismo 
neH'informaztone. Molte di esse 
possono trovare la loro conclusio-
ne legislativa nel le comm issioni. 

Tulto cio sara possibile se la de-
stra abbandonera il suo oslruzio-
nismo, visto che la maggioranza 
sta producendo uno sforzo unita-
rio. E sard possibile in tempi relali-
vamente brevi, nel corso dei pros-
simimesi. Non mancano nella Vila 
del governo incidenti di percorso 
o contraddizioni, e periino esem-
pi negativi. ma credo che il suo bi
lancio sia compiessivamente serio 
e nievante, grazie anche alia de-
lerminazione, alia capaciia politi
ca e alia sensibilila rivelata dal 
prcsidenle del Consiglio. Come si 
vede. avevamo ragione a chiedere 
un govemo di tregua. concompil i 
delimli di urgenza e di transizione 
verso una fase politica piu chiara 
e definila, verso iraguardi di mo-
domizzazione e dl responsabiliz-
zazione della vita pubblica e tli 
maggiore equita sociale. Quanlo 
puo durare quesia lase? Cena-
menle quanlo e necessario per ri-
solvcie le queslioni che abbiamo 
definilo urgenti e priorilarie rispet

to alle elezkini politkhe. Lo ab
biamo detto ieri. lo ripetiamo og-
gi. nelle mutate condizioni pcJiti-
che. In ogni caso la parola def Initi-
vaspetla alcapodetloSlalo.i l che 
cosinuisce nef caso in ispecie una 
garanzia per I'ltalia. 

Quel che ft certo ft che una si
tuazione di transizione non puo 
durare piii del dovuto. e deve sfo-
ciare in un -ritorno alia polilica« in 
senso pieno. Per la funzionalila 
del sislema e per un etemenlare 
precefto democratico. II discrimi-
ne lemporale ft affidato alle deci
sion! del doltor Dini e insieme alia 
venfica se esLslono le condizioni 
per cosinuire in questo Parlamen-
io una maggioranza politica orga-
nica. capace di esprimere un vero 
governo di coalizione. da presen-
tare al pacsc come Irulto oi un'e-
splicila sllpanza Cisidomandase 
i rele rend urn poiranno inlerierire 
sulle vK'cnde dell.i legistatura7 

Certamenle i fatli |joliticl sono 
sempre cuncalcnati, ma |jenso 
d ie ai referendum debba essere 
lascialo un proprio spazio aulo-
nomo AnrhfjH'rchc c'e dilfprcn-
za fra di loro Quellosuisoggiomo 
caulelaie e quello sulla legge del-
lorale comimale si cclcbreranno. 
perche non enisle mizialiva legi-
slativa in materia. Quelli siniiacali 
c sui commcrcio. al conlrario, 

possono essere resi inutlli perche i 
loro quesiti si possono soitdislare 
con leggi serie. le cui proposte 
hanno gia percorso una parte del 
lorocammino parlamentare. osta-
colate ormal soltanTo dall'ostru-
zionismo o della destia o (in un 
caso) di Rifondazione comunista. 
E bene che si sappia che chi osta-
cola lapprovazlone della legge se 
ne prendera tutla la responsaoilita 
difronteal paese. 

Per i referendum lelevisivi noi 
abbiamo (alto e continuiamo a fa
re tutti i lentativi per avere in tem
po la legge giusta, che e necessa-
ria per la democrazia nell'infor-
mazione I tempi sono strettissimi. 
e solo un teslo assai stringato ha 
possibilita di successo se approba
te in una sellimana alia Camera e 
nell'allra al Senato Oramai lutto ft 
affidato a una rapida decisionc 
|x>lilica: e le quere.le inierne |H?r-
sino al campo berlusconiano non 
sembrano incoras^ianli. Si vedra 
comunque nelle prossime ore, ma 
siachiaroche. anche in caso di in-
successo. il lavoro legislalivo ilo-
vra comunque proseguiie e b 
schieiaraenlo del SI conlinucra la 
sua azione per lar prevalere il di-
rilto ad una elfelliva rtemocrazia 
nell'i niormazioue. 

(lulgl BCrtlngiHrJ 

Fmnpois Mi Iter rand 

«DI tan to in tan to apa r t™, m a l pe r c e m p r e » . 
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