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«Regole per tutti, giornali e giudici» 
Notizie fasulle e voci infondate? Si, at giomalismo italiano 
serve un codice di regole. E un modello e quello, severo, 
puntiglioso, della legislazione e della stampa britannka: 
vincoli rigidi per chi seme, ma accompagnati dall'obbtigo 
per i giudici di infonnare I'opinione pubblica suite inchie-
sle in corso. Perche "la stampa italiana funziona male, ma 
anche la magistralura non Funziona a dovere>. Sulla pole-
mica interviene una firma di spicco: Ptero Oltone. 

DULNOSTROINVIHTO 

m CAMOGU Le voci corrono piu 
del venlo. venebbe da dire slarjdo 
davantl ai mare di CamogH. Per 
esempio la voce dl un possibile ar-
reslo dl Antonb Di Pietro, mcaa da 
chtssa dove e Anita suite prime pa-
glne di tutti t giomaB, ha riaperto la 
querelk sul modo dl fate intorma-
zione. Siamo dl nuovo ai tempi di 
•Sbatti II mostm hi prima p a g W ? 
Come (anno I cittadlnl a difendersl 
dagli assail inuskatl di certa stam
pa? Dove il confine tra logiea del-
i'inFotmazioiie e stampa ddveleni? 
Walter VellronI, direttore deU'ttfuM 
ha rtawialo una riflessfone, lan-
clando la pioposta dl un codice d i 
comportamento dei glomalistL Pie-

. ro Oltone, una delle Anne piu auto-
tevoli del giomalismo ilaBano, gla 
dlrettoie del Secoto XIXe del Car
rier? delta Sera, altualmente edito
rialist della Repubblica. raccoglle e 
rllancla la proposta. 
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Oggi In Italia I giomali socio giusla-
mente critical!, in certe occasioni. 
perch* pubblkano notizie o voci 
Infondate e sopratluno gravemen. 
le leslve della reputazlone dl t&zi. 
II dnnno che si puo fare ail una 
punAjua cun una notizia e enorme 
e larvoBal giornalfsfi non se ne 
rendono como. 6 dunqueausplea» 
bile un mlglioramenio della silua-
zipne. II mlglioramento e un pro. 
biema dl cosclenza Individuate. 
Walter VeHroni ha poslo un pro-
blema di regole. Quafcuno, come 
Marcello Venezianl. ha risposto 
che e una malattla giacoblna risot-
vere tutlo con le regole. Ma a me 
quests sembrfl una constalaztone 
sciocca. Se c l fosse quella bene-
della coscienza non c l sarebbe bi
sogno di interventi, ma purtroppo 
non c'e. Cello, In un Paese civile 
non ci sarebbe bisogno di norme 
come la par condkio, ma In un 
paese civile chi deliene i l mtmo-
polio della televislonecommercia-
le non dlventerebbe mal presklen-
te del Consiglto. Quindi rispondb 
dl si: c'e necessltfl di norme che rl-
stabillscano la sNuazione. 

Dunau* aaoft* M pnpeod t per 
un codk* tH CMnportMMMitvf 

Non bono del lutlo d'accordo con 
VellronI quando dice che oecorre 
un rlsconlro concrete Che dia fon-
damento alle voci. Certo. la legge-
rezza e deplorevoie ma come si fa 
a stabile delle regole per il vasto 
raggio di notizie pubblicate? A vol
te le voci sono credibill. altre volte 
no ma anche i rlscontri serilti tal-
volla non sono pubbllcabili. Per 
cui io proponei delle regole serine 
e delle leggi In casi molto panico-

larieindividuablli. 
Pu i tne«mloh*««Mncio? 

Per la stampa italiana bisogna pro
pone delle norme precise in tutti 
quel casl in cui si apre un procedi-
mento giudiziario, Fuori dai prtice-
dimenti gbdiaan ci sono norme 
sulla diffamazione, dunque latf ia-
mo le cose come stanno. Ma 
quando partono awisi di garanzla 
e la macchina della giustizia si 
melte In molo per accertare even-
luali colpe di un crnadino, abbia-
mo del casi drcoscrilli in cui e be
ne stabillre delle regole. 

H d w l l p c ? 
Ho passato dieci anni in Inghiller-
•a e. per buona pace di Veneziani, 
quello non e certamente un paese 
giacobino eppuie la macchina 
della glustizia ha, in 
questi casi, norme 
chiare, rigide e seve
re. Quando scalta un 
procedimento giudi
ziario che puo con-
dune a un processo. 
b stampa non pu6 
pubbllcaie nulla che 
rlguardl quel proces
so e la persona su cui 
si Indaga, Quando si 
arresta qualcuno non 
si pi>ft pffhKH^^fT* i\ 
suo nome flnch£ i l ^ ' , ; 
magistrato non da tl 
benestare. Faccio un 
esempky se una per
sona viene molestata 
per la Strada e viene 
anestato i l presunto 
colpevole, i giomali 
racconlano il falto e 
dicono semplicenien-
te che ( awenuto un anesto. Dal 
momento deiranesto scalta la re-
gola del silenzio assolulo e la 
stampa pud pubbllcare soltanio 
clo che viene comunicato nelle 
udienze che, essendo pubbliche. 
prewdono la presenzadeicittadl-
n i e quindi dei gkwnall. Se una te-
Slata osa pubWkrare qualcosa al d i 
luori dell'udienza e passibile di 
pene per vilipendio alia cone e il 
direttore risen ia sino al carcere. In 
Gran Brelagna, dunque, le iltazioni 
e le supposizioni sono considerate 
interventi che possono confonde-
re e turbare i giudici e i giuratl. 

Let p M p t m d e»porta» In Italia 
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Anche in Italia si potrebbe apph-
care la regola che quando pane 
un awisodi garanzia, da quel ino-
nienlo i gioraall non debbono 
pubbllcare una sola riga su quella 
persona al d i iuori di quanto co-
munlcano I giudici Qualcuno po
trebbe obiettare: se nel noslro Pae
se applicassimo quesia regola po-
trebbeio passare anni durante i 
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quali le coipe di uomini poiitici o 
indusiriali o langentisN vengono 
dlmenlicale, vista la leniesza della 
nostra slnittura giudi;iaria. Certo, 
sarebbe troppo comodo- Forse 
avreramo un Craxi tracotante a 
Roma e non ad Hammamei. Dun
que quesia norma va accompa-
gnala anche da una regola per la 
magislratura: informare I'opinione 
pubbltca su quel procedimento. 
Sarebbe una situazione piu civile e 
democratic^ per iulti. Faccio un 
esempio astratto. Se Di Pietro in
daga su Berlusconi, la stampa scri-
ver sembra che il teato sia queslo o 
quello, sembra che si scia icivesli-
gando su queslo o quello. Meglio 
sarebbe se Di Piefo dicesse alia 
siampa. slo investigando su Berlu
sconi. sui suoi conti in Svizzera, 
sulla pubblicita etc, II pubblko 
minisiero che indaga ha inleresie 
a d're le cose come stanno, non 
aviemo U silenzio stampa e aoprat-
tutto non avremo una inlormazic-
ne fcorretta, soffiate o voci passate 
ai giomali da anonimi oppuie da 

giudici che nascondono la loro ve
ra identita. 

Come drflnlreMl*, aUora, la t u t 
imposla7 . 

evlrire illazicftil irresponsablli?2) 
obbiigare i magistral! a infonnare 
sui procedimenti In corso: 3) ob
biigare la magistratura a intorma-
zioni tifliciali. con nome e cogno-
me e a determinate e precise sca-
denze. 

Secondo M e'» m gtomaMMm 
di eerte A • una 4 a»m> B oppure 
ortB si gettano indMfManMnla 
nata mfseMa, a l b rtcerca di U-
tol l d l i lwHamo, d l « e o o p h n -
Uairal , dlvocl IncontrolltW} 

Direi che ci sono giomalisti seri e 
allri non seri. Bisogna fare prevaLe-
re lu seriets suH'iiresponsabilila. 
Ricofdo che quando dfrigc-vo il 
Coniere della Sera negli anni set-
tanca. il periodo della strategia del
la lensione e degli anni di piombo, 
una volta ci fiunimmo io e allri d i -
rettori dei principali quotidiani ita-
liani per disculere come cone iliare 
il dovere delF'infoimazione corret-
ta con lesigenza della seriel*del-
I'intomiazione- Insomma cercam-
rao tutu insieme dt darci un codice 
di componamenio in un periodo 
C051 delicalo per il Paese e di fron-
teadunsistecnadi leggi disattese. 

eppara i sempra ert»ttto un ear-
to gfomalrHnad'awalto. Non si 
corra II riscMo dl imbavaBRarlo? 

Negli i nm seciama abbiamo avulo 
due casi parallelir negli Siati Ud i t i -
parto d i Nixon e dello scandolo 
Watecgale - un giomdle acnerica-

no, il Washing/on Post, che indaga 
su un presidents e che. partendo 
da fatti precisi. con informaltoni 
verificale e cont/overilicate moire 
volteprjma,d^essereJUjjblicjitf, Io 
cosulnge alledimisskHii; in Italia 
una campagira di supposizioni e 
di illazioni su Giovanni Leone, ai 
di Id del fatto che meriiasse o me-
no di dimettersi. Siamo di fronle a 
due modi dlversi dl fare giomali
smo, uno giuslo, quello america-
no, uno sbagliato, quello iialiano 
Per avere maggiore credibility 
dobbiamo pmteggere i cittadlnl e 
dare certezze ai letiori. Uno dei 
noslri compiti fondamentali e 
quello di fare malurare coloro che 
letgono i giomali. Allrimenli chi ci 
legge non credera pia a nulla e 
avrAun unico disprezzo per chi fa 
cose sporche a per clii pubblica 
nollzie false, 

31 ptrtreMMeMMtatt O w a a W * 
ta l a w r d d o (Mbi dtfJamszto. 
at. Second* M I cHtadM eono 
abbntama taMMIT C o u p u i 
fare la i t a m p * par dare magglD-
HgarawlaaNaeMW? 

Se diifondo il sospetto che uno * 
un poco d i buono non mi succede 
nulla perche la diffamazione e una 
letge disattesa. La stampa italiana 
funziona male ma anche la magi
stralura non funziona a dovere. II 
male e diffuso, J'ltalia non e un 
Paese del tutto civile, come ho 
avuto modo di senvere. Ma noi 
contribuiamo al degrado dispen-
sando norizie con licenza d j ucci-
dere. 

Tempi di vita e lavoro 
Costruiamo cosi 

la vertenza nel paese 
UVM 

A
CCADONO sempre pWl fatti d i e dimostrano come II 
cambiamento del tempi dt vita sia un problema che 
colnvolge tanle donne e lanu' uomlni e occupa I'a-
genda politica del nostra paese soltecitando azioni ri-
iormatrici. Cito alcuni esempi. I lavoralorl d i alcuni 

n a ^ m . ministerl rifrularw la circolare Frattini che obbllga al-
I'orario spezzato seandito su cinque Biomi la settimana. tl refereri' 
dum suglf orari d i negpzt. Le innovazioniche 11 minbiro della Pub
blica islruzlone vuole introdunie Del calendarioscolashco. La rifor-
ma previdenziateche delinea la posst i l i ta di un ctc iodi vita fressi-
bile. Analizziamo da vicino quesle siluazionl. L'arhcolo 22 della 
legge 23 dtcembre 1994 prevede d i e •I'orario dl servizio nelle am-
ministrazioni pubbliche si articola su cinque gfomi settlmanall, an
che nelle ore pomerldjane, fatte sake in ogni caso le parueolari 
esigenze dei setvfzi pubblici da erogarsi con caratteiedi conlinulla 
che richiedono orari conHnuativi a presiaztoni per tutti i oiomi del
la settimana. Nelle amminislrazloni pubbliche I'orario di lavoro or-
dinario e funzionate aH'orario di servtiku. Noi crit icammo quesia 
formulazbne peich£ essa introduce un modulo orario rigkfo is 
dove sono efficaci moduli flessibili d iofar io aderenti alle realla ter-
ritoriati, alle caratteristiche delle preslazioni ed alle domafide del-
I'utenza mlegraB con gll orari degli allri seivizl attiaverso I'applica-
zione deH'aiBcolo 36 della leg^e 142 che attributsce al sindaco la 
facolta d i coordinare e armonizzan; gii orari cBadini . Anche le a l 
bvita commerciali e I'aitrgianalo di servizio traggono vantaggkj ne 
dalla liberalizzazkme ne dalla chiusura coiporaUva ma da modul i 
orari diflerenziafi. E come non essere d'accordo con i l ministro 
Lombard! che vuole coslruire un calendario scolasllco llessibile. 
Queste siluazionl suggeriscono in modo precise che la rifoima del 
sislema degli orari provoca conftittl social] anche aspri e non pud 
procedere per spezzoni isolaf L Va iirserila in un progetto coerente 
e deve procedere attraverso sinergle, superando la contrapposi-
zione i ra utenti e lavoratori, Ci6 e possibile come dimoslrano le 
esperienze dei «piani regolatori del tempi* awiati ormai inSOclttd 
iialiane. Tali esperienze si propongono d i regolare e gowemare i si-
stemi degli orari per reslituire tempo ai singoli cittadinj. p w offrire 
loro am pie opporrunNS di accesso e fruizione delle cltta. per aiula-
re i soggeltt piu deboli e svantaggiati. per favorire una relazione ri-
spettosaedattentaneiconfrontideirambientenaturale, percon-
sentire una esperienza del tempo che alia velocita ed alia iretla 
unlsca la lentezza, la pausa. la convfvialita. il dialogo con gli altri. 
Ora queste esperienze devono dlvenlare I'aspetto qualificante di 
una stagione rilonnatrice de i govemi locali; devono awalersi d i 
nuovi strumenti leglslativi come ad esempio una legge quadro sui 
tempi delle ciUa, la legge d i rUorma del suoli. fa l e ^ e di riforma 
della finanza locale, 

L
A RJOftGANIZZAZIONE dei tempi delle cil ia chiama in 
causa II tempo d i lavoro. Perche i modul i orari flessibili 
e differenziali pralicati nelle realta lavorative richiedo
no ur> processo dl desincronizzazlone regolata dei sl-
stemi orari delle-crHa. Perche e/rnataratalesigenza d l 

• ^ H M V definite assetti soclali che eonsentanb agli individui c i -
cl i di vita flessibili in c i " possano altemarsi ed inirecciarsi tempo di 
lavoro, sludio, tempo per la cura, tempo perse. La riforma deisi-
stema piestdenziale varata nell'accordo aoverno-sindacati (e pri
ma ancora la proposta dei progressisti) delinea questa possibilita. 
Esse va anicchlla con altri interventi: la riforma del sistema forma-
Hvo per consentire una formaziorie permanente e I'altemanza tra 
formajione-lavoro; strumenti dl sostegno al reddito per le fasce 
piu deboli; politlche di soslegno al lavoro di cura per i familiari. So-
praltutlo vanno definile proposte per creare lavoro e per migliora-
re la condizione lavorativa- L'obiettivo e quello dl anermare una 
padmnanzade) lavoratori sul tempo di lavoro. Ci6 significa eserci-
lare una capacita d i conlrol lo e d i intervento sul ciclo lavoratrvo, 
sulla organizzazione del lavoro, sui ritmi, sulla salute, sul salario. 
sull'intreccio tra tempo dl lavoro e tempi social! ed avanzare pro
poste in merlto alia creazione di lavoro. Sono convlnla che sia ne-
cessario e possibile costruire tie! noslro paese una -vertenza gene-
rale sul tempo di tavorot che coinwtlga; i slndacad, ali Imprendito-
ri, il govemo, i polerl locali e che sia di indirizzo e di supporto alia 
rniziativa legtsladva. Una vertenza generate che alfronth a) idir i t t i 
dei lavoraiori e delfe lavotalrici: b) la ridislribuzione del lavoro at
traverso una legislazione che preyeda le 39 ore; riduca lortememe 
il hcorso alio straordinario: definisca incentivi alle impress perche 
riducano in modo strutturale I'orario di lavoro con l'obiettivo di ar-
rivare entro pochi anni a 35 ore; favorisca la modulazione degli 
orari attraverso la definlzione d i reglmi ad orari ridolti; c ) investi-
menti nella formazlcme attraverso un sistema mislo, pubblico e 
prrVato, con un ruolo attivoda parte delle imprese, che favoriscano 
ia formazione in altemanza e valorizziito le competenze lavorative 
professionali dei singoli lavoratori. Una vertenza genera le sul tem
po di lavoro pu6 slimolare ed indirizzare I'iniziatrva legislativa che 
& urgente e necessaria vista larretratezza delle nostre l e ^ i . -La tua 
vita tia bisogno di tempo: tempo per lavnrare, per studiare, per de-
dicarsi ai figli ed alia famigtia, per avere tempo per se». Con queste 
parole semplici ilcentri>sinistrapuOme<lersl ins intoniaconla vita 
quotidiana d i tante persone e avanzare proposte per i l govemo del 
paese ed il cambiamento della sociela. La Jlberta del tempo e la 
piu modema ed aulenlKa forma di liberta. 
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DALLA PRIMA PAOINA 

Elezioni corrette, elezioni risolutive 
come alcuni commission) o. an
cora dl piu. la presidenza di un ra-
mci del Parlamenlo. Abbiamo pro-
postocheimodeiduecommissari 
della Ue sia dell'opposizionee ab
biamo awiato i l discorso sulle ga-
janzie necessarie per evilare che. 
su puiili decisivi, la Costituzione 
possa essere mulala a colpi di vo
id di maggioranza. Accori i che e 
bene couirarre prima del voto, 
•.enza sapere i l nome dei viiicitori 
e dc l l i sconfilh. il 27 marzo non fu 
cosi Ld maggioranza che vinsc 
applk f i in inaniera awcnturosii 
un malintfso spirilo del nidggion-
lario e lecc piazza jiulita l.'idea 
dom inan t c a sopprimcre I'op-
po^izii'iic. non convivcre con es
sa. E |X.T questo il clima del pacsc 
si fece mcandescente. Un tempo 
Lhespcnamodinonrivedcre-

t."C jsa.ii il tciriii della rilorroa 
clcllorale. Rivcderla 0 mtcresse 
gcncrale, credo. Con quel mecca-

nismo non e garantna la ragtone 
fondamentale per la quale, in 
questo momento. si £ scclto il 
maggiontariu il stio effetto posili-
vo sulla slabilila o la governabilita. 
infatli grazie a quel sistema noi 
abbiamo avuto due maggioranze 
diverse r, cio che pit) tenia, al-
leanzc elelturali costruitt' non |>cr 
govc^narf mn pot sconfigijere 
I 'awe^mo T(int<sche,dopui|v<>-
lo, Li uidggioTanza che vinsc si 
sciols^ come tu'vc al sole. II vizio 
era in i>nijin<!. mm nel "Mtnne. 
Per quc-slo saioblv uhlc rikimiarc 
la riformii I'tr averc coalizioni 
omogeticc ^l;il pirnlo ilr vista pn>-
gramjii(>lic o e, |JOJ. govemr slabili. 
Per olicncn- (piesli dm' ilbepairt. 
biliohiCtliVLcsLsU'iiudu^strunien-
\\ il di^ppio lurno c il prcmn- dl 
CIMIIZH'IIC D'alira parte lion o per 
c j s o d i i ' Fon;.i fUilid i. fiio-j' i l nn i -
sensuagli i ' l f l t ini. croi tcni ie. jcr i -
vcndosul |jro|)inipn)gMniinache 

i parlamentari eletti si sarebbero 
battuli per il doppio tumo. Abbia
mo ragionato, negli incontri. sul 
sistema francese ma anche sulle 
possibili evoluzioni del meccani-
smo sperimenlato alle regional!, 
con perO, I'introtluzione del dop
pio lurniJ per la scella del goi'er-
no. Si e anche ragionato, proprio 
muovemlo dall esperienza del ve
to regional?, su meccanismi di in-
dicazione del premier. Abbiamo 
verifkalo le prefirenze e alia line 
di queslo lavoro lomeremo alia 
riunione della cCiilizionc per illu
strate e discutere i risullali oVIle 
consullazioni. 

Bisogna creafe le roiidrziniii 
per un voto ulile per il |>aese. CiO 
che e certo e ch f lltalia non puo 
restarc nel limbo, magari senza w 
golcesenza elezioni Moiciaugu-
riamo. anche nellinconiro con il 
polo delle liberia. una convergen-
7,1. Come M '̂  visto c i sianKi im|xp-
gnali in qirestii laroro. F ho ragio-
ne di crcNlerc che alia fine, nonsa-
n i i talo "i i i l i le II paese. ciimun-
qne. pi'tr.^ ^nan : i f tn regole mi-
gliori di quelle <!i IUJHI- E. se LIJSJ 
sara nfin-Kiia p o m 
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