
Un manuale di «autodifesa» per scoprire percorsi deviati e manipolazione dei media dopo la caduta del muro di Beriino 

S ONO BRUTT1 momenH per 
il giomalismo. quelli In cui 
II ststema delTlnlormazio-
ne appare legato in motto 

diretto «InequivocaDlle agH intt-
tessl di una class* dirigente o di 
un sislema politico, E tuuavia, se 
II slsiema * democratico, te noti-
zle si preslano ad essere decodili-
cate con rejativa facilRa dagli 
utenti, funzlonano soprattutto co
me tnwmiaziorii sul sistema die 
lomtsce quelle notizie e permet-
tono scelte e compOftameoti resi 
autonotnl, paradossaJmentft pro-
prio dalla toroomogenea angola-
ztone e dunque dalla diiave di 
lettura delta realta che sembrano 
offnre. 

Molta pKl drammatica e la sta-

Jtone del giomalismo occupato 
a fori ventaK (non necessaiia-

mente coetenti e correlate) dl 
opinione pubbllca, una opinione 
cne giomali e tv comlnciano a 
sentfe come padrona, capace di 
imppne scelte, orientate tHoll e 
seivBi e - In generale - di sposta-
re la zattera disancorala del »We-
ma dl tnkwmazkine net mezzo 
dells tempesta che segna ogni 
grande cambiamento. 

Alcuni stomal!, alcuni pro-
gramtni fc tengono testa con dl' 
gnitS a qtieste pressioni, come 
medtd cne si ostinano a late I 
medlci anche ne) mezzo della ri-
voluztone, e addiriUura recupera-
no maiBlni per il dlrino-dovere di 
offrlre llproprto servlzlo. Per altri 
il dettino e quello del domatore 
esHanle che testa chiuso In gab-
bla con la belva. un deslino di 
saW e sposlamenli continui, un 
destine Incerto. 

Sia II primo che U secondo 
gruppodfsltuazionisisonoveiifi-
call soprattutto nelPttalia del do-
poguerra e segnano le due sla-
glonl, prima odopo la caduta del 
muro e deU'orcHne politico e or-
ganuzativo che, inferno all'est-
slenza del muro e alia rigida dlvi-
sione In blocchi del mondo, si era 
formato. 

Nella seconds stagione la con-
dizlone del servizio di Informa-
zlone e resa interessante e turbo-
lenla - certo anomala, rispetto a 
paesi con analogo sistema cultu
ral, politico, econombo - dal-
I'mvasione dl campo dl masse 
d'optnione che amvano diretta-
inente nelle redazioni e negli stu-
dl tv. Portano sbalzl di umore e 
tetistone che sarebbe desiderabi-
lepgr 'nartw, anallikSttfHWIi-
cjtfe,'piolWsto che'sottw, data la 
natOrSJe-erratkita di'ttili-soalzi. 
C'ft 11 rischk) che prevalgado 
«ampagne» plunosto che leso-
contl,checlsla un'kjentilicazlo-
ne ~ come awiene In tv - delle 
grida con il progiamma, In luogo 
iilun'analisi critica. 

Questo piegarsi alle esiaenze 
immediate d'optnione e alle sue 
vcntate furtose non paga. Non e 
un caso se questa e una stagione 
di basso prestigio e dl molte ac
cuse per la stamps. Accusano 
Simall e tv II segretarto generale 

ll'Onu e BUI Clinton, paesi e go-
vernl, Intellettuali e consumatori, 
vlttlme e operator! del cambia
mento nel dopo-muro. Ciascuno 
b inaoddislatto - dice - del aservi-
ZKK Ciascuno. in reatta. si lagna 
di non avere partecipato all'inva-
idone dl campo. di non avere avu-
to un ruolo neU'usate ai proprl 'i-
nl all sbandamenti e le incertezze 
dersislema delle notizle. 

Dl fronte al pericoto che ho de-
scrlllo, dl essere alocati dal conti-
nuo mutare degu eventi e degii 
umori, e per cercare di tener testa 
a una oplnione pubbllca Inva-
dente e a un sislema politico che 
chiede iedelta (dai govern! local) 
alle organizzazKini lntemazioria-
U), rnollj ediloii diventano impre
sari dl spettacolo. La formula ri-
chiede dl praticare il sensaziona-
Itemo, II varieta. la btaama. laco-
micita e il gioco, Questi stnimenti 
dl agganclo dell attenzione po-
polare e di rlcerca del favore di 
un pubbllco semprepiu sfuggen-
te sono sfati impost) al giomall-
smoscrilto dalla televisione. Eso-
no stall imposti alia televisione 
dalla contaminazione semjire 
pill sttetta Ira spenacotoe notizia. 

fi utile ricordare che nel glor-
nalismo - come in archltettura -
grand! camblamenti di stile se-
guono a grand I traslormazioni 
strutniraii. a grand! eventi econo
mic*. 

II modello plil vlsiblle di tale 
cambiamento, nel cuoie deflll 
anni Ottanta. e stata la fusione Ira 
II lessendario setllmanale politi
co Time, bandiera e modeilo del 
giomalismo Inrernaiionaie. e la 
mastodonlica impresa di diverti
mento a tempo libero della War
ner Communications. Prima di al-
lore si era prestata attenzione so
lo all'accostamento (ra giomali
smo (o televisione) e industria, 
Dii quel momento si e scoperto 
un grandtoso e imprevislo leno 
meno: il mondo deH'Infoimazio-
ne si & trasterito dal campo delle 
atlMla legale al lavoro a quello 
delle attMta legate al tempo libe
ro. 

& puo allermare che molti se* 
gnall dl questo (enomeno erano 
gla visibili, e andavano aumen-
tando. nel program mi, nella na-
lura stcsfa della televisione. £ ve
ra; ma la guerra liedda e stata un 
eronde freno al trastertmento del-

! noilzledentro il tempo libero. II 
sislema dell'inlormazione era 
uno degll slrumenti dl presidio 

AnOTMCwMt 

La notizia va in scena 
II giomalismo come prodotto delle condizionl sodali, 
culfurali e politiche diun'epoca. Furio Colombo itvUI-
time notizie sul giomalismo, edito da Laterza e di cui 
1'Unita anticipa una parte, analizza la produzione del-
nnformazione nelle societa del mondo industrializzato 
dopo la caduta del Muro di Beriino. «ll rischk) maggiore 
- awerte Colombo - e che il mondo dei media diventi 
parte integrante deH'industria del tempo libero». 

nimocotMHO 
dei contini psicologici e cultural! 
(ra i due poll del mondo. Ma la fu
sione Warner-Time ha poslo ilco-
nbllo Buggs Bunny accanto al ce-
lebrati autori di aru'colt faticosa-
mente e coraggiosamente docu-
mentati. ha issato, alia e vislblle, 
la bandiera del tempo libero, Do
po la caduta del muro questo 
cambiamento ha percorso le re-
dazionl come una miccia accesa. 
II lenomeno e awenuto in modi 
diversi (in Usa oil studi sono di-
venlati teatri, in Italia piazze) ma 
II fattore spettacolo si e salda-
mente plantato al centro dei luo-

ghlsacrl del tar nonzia. (...) Nella 
zona sacra del giomalismo politi
co americano £ camblata im-
prowisameme la teenies del di-
battito' ora e spettacolo, latlo di 
grida, colpi di scena, segnalo da 
un ritmo irenetico non di comu-
nkrazlone madi divertimento. 

Preoccupa di pld che i veri 
punti di appoggio, i mobililalori e 
confidenti defpubblico - in Usa -
siano non pIQ i giomaliso ma gli 
estrosi - a volte decisamente biz-
zarri - conduttofi di spettacoli 
partati con pubblico, dove la stra-
vaganza sessuale e I'evenlo poli

tico sLmisch'ian'o'e si.alternano 
perla'iielbia Csiaupporie') deoU' 
spetfatori, alia ricetca dl un indi
te dl sscolto che fa satire le tariffe 
pubblicitarie. Ormal I manager 
delle notizie, in tune le democra-
zie industrial sembmno avers 
taggiunlo - sia pure perstrade di
verse - la persuasione che non 
esista comunicazlonesenza spet
tacolo. 

Un esempio die vale la pena di 
citare. II ritomo del primo contln-
oenle dl soWatl americani dalla 
iSomalia ( I 9 dicembre 1993} e 
stato montato e comtnentafo dal 
telegiotnale della quana rete tv 
americana (FOK Television) con 
musica, marce liete per i •raaazzi 
che tomanO". Rullt di tamburo 
per i caduti. una canzone senti-
menlale quando il reduce ab-
braccialasuaraDazzae (conscso 
della televisione) fa stringe lone. 
alza il viso, guarda nel vuoto con 
controcampo sul be! volto di lei 
che piange di aoia Musica di Na-
tale (Piccolo Tamburino) quan
do il gigante nero, ancora In divi-
sa da iatiea, alza verso i! cieki il 
suo bambino. Inline un coipo dl 
gong. La wee del giomalista ci 

preserita u votto irripassiriile 'del 
serg^nte O'Ledry: AnWra'un coi
po di gong's la macchina da pre-
sa scende a mostraici che il redu
ce non ha pin btaccia: dalle ma-
niche della unilorme escono due 
uncini. Qui entra in primo piano 
la musica triste del film Leztonidi 
pkmo, fino a quando tornano I 
soldati giovani e sani ed esplode 
la marcia del film Hpontesul ft/-
meKuiay. 

Come si vede il sistema delle 
Informazioni nella parte indu-
striale e agiala del mondo & en-
trato in una fase di tuibolenza. in 
cui sembrano confusl i punti e i 
valori dl riferimento. non chiaro il 
gioco delle pani (chi data una li-
nea di lavoro, i giomalisti, il mer-
catoT) sono venuti meno alcuni 
ancoraggi che per decenni han-
no delimltato e orientato il me-
stiere di informare anche nel piii 
libero dei mondi. Una gigantesca 
onda di materiale 'ncevuto e 
pubblicato- si sla riversando sui 

tmali e i telegiomali del moo-
Agenzie, chiese. cenm di ri

cetca, govemi. uffici stampa, or-
ganizzazioni intemazionall, grup-
pi organizzali di pressione e di 

lancib dah(» notlae,'(Jflrbrto'fr 
velazidrii' indie alto brieritarfietffl, 
propongono risultati nofttotitrel-
lati dl rtcerche e sondaggl, cl di-
conochecosavcgliamo. com'«e 
come deve essere il rappratocon 
i nostri ligli. con la nostra lami-
glia. cominciando dalla procrea-
zone. Sesso, consumi. gusti, tem
po libero. ma anche simpatie.e 
scelte politiche entranocon forza 
nelle sedi che il letlore ritiene ttit-
tora lonti autonome di informa-
zione. 

Esse invece si stanno trasfor-
mando in sistemi di riproduzione 
e di ospitalila delle agende di la
voro e delle Intenzioni di altri. E 
naturale che intomo a queste 
lonti inleressate -che nonsiscor-
pono e si lasciano rappresentare 
dai giomali che -volentieri" rilan-1 

ciano e pubblicano - si innecci-
no dibattiti lanto piu accesi quan-
10 piu slegati dalla realta. 

6 awenuto un brusco sposta-
mento di campo con I'ingresso 
delta spettacolo nel giomalismo: 
e il rischlo Incombente della sua 
annessione alia grande industria 
del tempo libero. Restano. per-
ci6, da ripensare alcuni aspetti 

Prigionieri di sondaggi e piazze virtuali 
"Dirilti e rovesci deH'informazione> e il titolo del libro di 
Alberto Lelsse LertiziaPaolozzicheesce per le edizioni 
Sisifo. Una anallsi dei mali della stampa italiana e della 
macchina comunicativa, tan to piu importante quanlo 
piu centrale e diventato il problema dei media nella no
stra politic a. Leiss e Paolozzi, giomalisti di questo gior-
nate, sono anche autori di «Voci dal quotidiano, una 
storia deH'«Unita° uscita per Baldini e Castoldi. 

* u n m u i n 
• Poctti dubbi sul fatlo che au-
menti I'insoddlsfazione verso lin-
sufficiente o addiritmra pericoloso 
mob dei media, «l gbmali - ha af-
termato lecenlemenle il canlinale 
Martini-ci presemano orniai solo 
dei giochi verbal! e perdono credi-
biliiicome I'hannopersa i partilh' 
E un recente documento delta Cei 
ossetva che «il ciltadino, soslan-
zlalmente suddito, cone il pericolo 
di essere incalanalo, specie nella -̂
tuale societa telematica e della co-
municazbne di massa, in una de-
mocrazia piebiscilaria, che e I'anli-
tesi di una democrazia diffusa- La 
preoccupazione non e solo alle-
slerno dei media Secondo il Cen-
sis, anche i giomalisti e le giomali-
ste comlnciano a prasi oualche in-

LKTIZI* P A O t N I I 
terrogalivo sul loro ruok). Un son-
daggio - questa volta efletluato sui 
-sondatorii - dice che una quola 
compresatra il68c il 38 per cento 
di chi lavora nei media prova -al-
lanno- nella rincorsa delle nolizie, 
ritiene sempre pilj difficile selczlo-
nare quelle dawero importanti, e 
vonebbe awie pill tempo a dispo-
sizione pel vagliarle II 56.1 pel 
cenlo esprime il desiderio di -recu
perate un ruolo civile alia profes-
sione». e il 19.8 vonebbe fomne 
un'inlomiazione -meno grida la e 
sensazionalbtica". Perch6 allora 
non succede, visto che scto I'll 
per cento atferma poi di subire 
condiziouamenti da parte dei «po-
litici- o della propneta del aioma-
le? 

Conta. evidentemente. anche il 
contesto simtxriico in cui ci si pen-
sa inseiiti. II rischk) e quello di un 
cono-circuilO autoritaiio tra i me
dia e lindistinto potere dell'«opi-
nbne pubblica», che nella societa 
delk> spettacolo non e pill limitata 
alia classe dei proprietari-borghesi 
di cui ci ha pariato Habermas, ma 
tende acoincidereconi'interapo-
polazione: 52 milioni su 54 e mez-
zo di italiani vedono la tv; 21 milb-
ni (il 43,4'i> della popolaaone 
adurla) le^e quasi tulti i giomi un 
quotidiano. II rimedio a questo pe
ricolo forse non 6 quello di pensa-
le all'aulonoma costituzione di un 
"Uuarto potere". accanto alia clas-
sica divisions tra esecutivo, legisla-
livo e giudlziario. Questo «prilere», 
ammesso che riesca a tendersi 
davwro autonomo, e a assumere il 
ruolo di -cane da guaidia-, subirS 
la lentazione di pensarsi indisculi-
bile inlerjjretediquella massificala 
•opinione pubblica-. L'anbolazb-
ne dei «corpi intermedin resia I'anti-
doto ai pwiodi di svuolamento del
le democrazie modeme. Riguaida 
il campo sociale. politico, istituzio-
nale, e richiede praliche di toslru-
zione dellauioriia, basale sui di
versi tessuti di telazione ftnche 

I'inibTmazione ha bisogno di un re-
cupeio di credibility e di "auloritS». 
L'autorita 6 necessaria per eserci-
tare posiltvamente qualunque po
tere. Un potere che ritenga di po-
teme fare a meno. o croila. o di-
venta auloiitario. Ma lautoritache 
serve al polere dellinformazione 
non puo essere il riBesso della poli-
lica, che anzi dalla logica della °vi-
deosfera* e spirila a cosliluirsi in 
•casta spetlacolare-. Non pu6 ri-
dursi a qnella incamata da alcuni 
grandi giomalisti, n£ aggrapparsi al 
mito di un •tontropotere» fondalo 
in modo autorelerenziale. I media 
hannt) bisc^no di costmirsi come 
•aulorila linguistica", con la funzio-
ne sia di offnre strumenli aflidabili 
di conoscenza e inlerpretaaonc 
della realta. sia dl dare voce all'arli. 
colazione dei "corpi mtermcdi-, 
dei diversi soggetli, inleressi. cultu
re. chi.' si celano dielro I aslrazione 
dell't'pinioncpulllllKa» Funzione 
tanlo piii essenziale. ai iini di una 
buona mediazione politics e so
ciale, nel momento in cui le sedi 
della rappresenlanza e della deci-
sione si modellano sull'idea della 
semplificazione maggioritana. 

Pensare in queslo modo puo es
sere piu utile percambiare il nostro 

modo di lawrare. Al di la di ogni 
•felicismoi delle regole. e anche 
delle reenbhe. La sinistra - questa 
volla unita, dai «liberal» sino ai gio-
vani arrebciati dei centri sociali - si 
sta innamorando di Internet. La 
moltiplicazione delle reli e delle 
possibiliiadi comunicazbne. nello 
spazio e nel tempo. 6 sburamente 
occasione di libena. Resla la do-
manda formulaia sin dairappariie 
del primo grande medium di mas
sa. la radio ora che tutu possono 
parlarecon lutti, che cosa si have-
ramente da dire? E I'mtenogativo 
che vogliamo giiare alia politba, 
cosl ossessionala dal problema del 
"controllon sui mezzi di comunica-
zione, fino agli equivoci naa inlor-
no al pasticcio della -pat condi-
ck>. Certo, 6 decisivo aveie le chia-
vi per entrare in rete Ed e chiaro 
che grazic alia tv si possono spo-
slare voti lallenzioneagli alibi, pe-
to1 il retold di presenzc di Beriu-
scuni sui toleicherini non gliha ga-
rantito la vmoria nelle elezioni te-
gionali). Ma il requisite (ondamen-
tale resla il possesso di un discorso 
dotato di qualita e di senso. Un di
scorso basato sulla capacila di dia-
logare. senza la quale sia la pollli-
ca. sia il nostro mestiere, peidono 
la ragioue di se. 

londamShtall del mestiere: Pi-
denlita sociale, professionale. 
cultural del giomalista: la deflni-
zione delle qualm di base richie-
ste (a cdminclare da quelle che 
hannoache fare con lo spettaco
lo): la defthizione di interesse 
proifessionale e di interesse na-
zionate. nel tentative di capire se 
coiiKldono e quale ambito di at-
IMta descrivono; la definizione di 
notizia: a chi tocca idenlificarla? 
Conta di pW la reallA, il meicato, 
il gradimenlo, 11 pubblico? La de-
Hnuione della funziorie indipen-
dente di dare notizie, di narrate 
evenS, tenendo presente il rap-

; potto disquilibtio che si ft create 
' con la forza del mercato, il potere 
dei manager, le pressioni dell'o-
pinforie.pijbblfcs e il prevalere di 

• nuovl.poteri (come rirrazlone -
in ftatla - di quello giudiziano, 
che ha occupato un'inedita area 
di tilevanza delle nolizie), 

Ma il puntopiu delbato di revi-
sione del modo di fare notizia £ II 
rapporto col tempo libero, il pas-
sagglo nell'area del tempo libero 
dl un ravoro che In pssssto era 
immaginilo come parte delta vita 
attiva, professionale. II pericolo e 
che una sindrome di impotenza 
si impossessl dei ptotessionisti 
delPinformazione e che questa 
coscienza di inferforita e di con-

. tomo rispetto agli eventi dia luo
go a una reazlone -cattiva». quel 
mean slreah che afffora nel gor-
nalismo contemporaneo. come 
ha detto Dan Rather nel suo inter
vene sullo «stato delle notizie 
amerlcane> nell'ottobre 1993. E 
un aueggiamento che Induce - in 
mancanza di inchiesteoriglnali, e 
di una autonoma sceNa di eventi 
e commenti - a cercare material! 
capaci di dare brivido e indlgna-
zione, e induce a cetcarli nei de-
positi di altri tpoteriopersone), 
che spesso li hanno fabbrtcati co
me esca per 1'uso deU'infbrma-
zione con fini non dislnteressati. 
t la tendenza. per convenienza. 
perfacilM-maancheincercadi 
eHetto e dunque di audience - ad 
associarsi ad ogni «rivelazlone». 
ad ogni •denuncia', pur di appa-
rirefiiiprotagonlstidelclarnoie, 
•Rivelazioni' e <denunce> si acco-
munano I'una suil'altra senza ve-
rifiche, si annunciano e si cancel-
lano a vicenda (o si dimenuca-
no) senza che una mente critica 
necerchi la causa, neregistri Pel-
ietto o si metta alia ricerca del di-
seono.cheoepfOTOca laitaffica^i, 

. infotmazionti prodoneii^.dtlfet., 
per ragjoot che il pubblico Qcm 
vieneasapere. • • 

In questi casi. invece che a un 
confronto fra reporter dectsi a far 
luce con indipendenza e organiz-
zazione critica, ci si trova di fron
te a una gara di nanazionl a ellet-
to. II narratore piii drammaoco. 
piu teatrale, piu cobrito e accanl-
to. appariri dl volts in volta Peroe 
di una inchlesta che non ha fatlo, 
di prove che non ha cercato, di 
fatti die si 6 llmitato a ricevere 
senza chlarire perche quei fatti gli 
sono stati fatti .pervenire*. Icriteri 

Brotessionall di Lippman e Cron-
te - per parlare del giomalismo 

americano - appaiono iontani e 
"Stipe rati*. 

ll risultato - nel giomalismo 
stretto fra il mondo dello spetta
colo e I'uso dell'inlormazione «ri-
cevuta*, resa disponiblle per pro-
prie ragtoni da vane fonts di pote
re - Sla tendenza a trasformare 
pagine di quolidiani e program mi 
gbmalistbi della tv in "parch i a 
tema> costmiti con material! pre-
fabbrbati (spesso fuori dalle re-
dazbni). 

Nasce cosl una Disneyland del
le notizie in cui ritmo. vivacita, 
senso di suspense, colpo di sce
na, incalzare drammatrco, effetto 
di commozbne e di indignazione 
e continue cambiamento dei per-
sonaggi apparteneono sempre 
pill aTmondo deilo spettacolo, 
succube dei gusti e degli umori 
del pubblico, avendo nnunciato 
a uno sguardo autonomo su 
quanto awiene intomo, sulla vita, 
le ansie, le attese, le preoccupa-
zioni della gente, la realta quoti-
diana. 

Come ogni ailra forma di enter-
raiitm^nl. ft giomalismo diventa 
un mondo paralleloal realee di-
versodaesso.guidatoda una te-
gia che assegna di volla in volta 
parti enroll (ai giomalisti eai let-
tori) invece che una editorship 
che distribuisce i compiti di ricer
ca, di verilica, di chiarimento. di 
inchiesta. 

II problema 6 particolarmente 
grave: una perdita di credibility e 
autorita, nel momento in cui cia-
scun centra interessato alia diffu
sion di informazioni pud farto 
direttamenle atlraverso fax, per
sonal computer e uffici slampa. 
senza tarsi intercettare dagli utti-
mivolenterosineiusnwite's. 

L'alternativa. per i professioni-
sti del giomalismo. e lornare alle 
^>azb alio del nolaio-garanle di 
eventi accettali. di fotili identili-
cale. dl ragioni conoftCiute. di ri-
costruzioni indipendenti. Tutto 
cio forse awî rra in spazi di inei-
calo piu slrelti. con modalila pio 
povere. con un grado di risonan-
za minore. E poco spettacolo. Ma 
col tempo fjonebbe rbostruire 
quei rapporti di ri^jfltto. quella 
mveslitura di iiducia del pubblico 
e di cautela dei poteri, che non 
sono - in questa siagione - Pa-
spello piU tipico e pill difiuso del 
modo ai faro giomalismo. 


