
Italo Moretti 
direttore del Tg3 

«Insisto: una tv dalla parte dei dttadini» 
Italo Moretti racconta i suoi progetti e spiega cosa e anda-
to perduto dell'esperienza originate del giomale. Sara di 
nuovo un tg «corale», in cul non verranno proposte a piog-
gia le notizte della giomata, ma in cui I giomalisti tome-
ranno ad essere il filtro del •balletto» quotidiano di inlor-
mazioni. Alle 24 una edizione completa, con la rubrica 
dell'"Edicola«: «lo che ho sofferto per la mancanza di li
berty d'inlormazione non tappo la bocca a nessuno», 

M L M A a M U U M O W 

• ROMA. GiomalisU da sample. 
Dai tempi del liceo. In prima linsa 
da quando - cronista appena as-
sunto della sede Rai dl Perugia -
renin? mandato a coprlre I'emer-
getwa deU'alluvione d i Flrenie, rtel 
66. Italo Moretti non ha mai votuto 
briglte A Viaregglo per il -caso La-
vomit. hi lul II pnmo a usare alia ra
dio un linguagglo senza eutemi-
sml, a partaro dTteml flno ad altera 
lahuper la Rai come Vomosessua-
Ilia. E la sua storla alls Rat e quells 
dl un •giomallsta contro»: -Quando 
cacclarxi Barbato - racconta - to 
sono Ira quelll che si agHano. orga-
nlzzando le barricate contra la lot-
tizzazlone; ma le barricate sono 
travolte. Mi dimetto da conduttore 
in polemtca con lestromtesione 
dnlla conduitone dl Tito Cortese, 
vengososllluitonelglrodidleclmi-
null, al mlo posto mwtono un col
lege che si chlama franco Bian-
caccl. Vengo emarglnato, ridotlo al 
slleiwlo, ma un anno dope un co-
lonnelto t o n i balfi. spagnolo. d) 
nomeTequero, occupa la Cortes. I] 
parlamento dl Madrid e ml chiedo-
no se sono dlsposlo a parttre. C'e 
lo scfopera dalV Alitalia, ma rtesco 
a prendere I'ultlmo aereo...»: e II 
racconto di un Invialo innamorato 
del suo lavoro. che dopo rrenta an-
nl dallassurajone - lul, cite In una 
sola manlna di tanti annl [a, nel 
'76, venne chiamato da Balbato 
per II Tg2 e da Etnllto Rossi per il 
T g l . e scetee 11 teteglomale ptu 
nuovo, sperirnentate - ora 6 arriva-
lo alia sedta di direttore del Tg3. 
Sergio Turone, nell'iiltlmo articok) 
per Awenimenti prima della sua 
prematura scomparsa. ha scrltta 
•Da non credcrcl. Moretti direttore 
del Tg3... vtene ancora dam spazto 
v valorc a un galantuomo, noto per 
le scornode inchlesle che ha coo-
dotto sul conto della P2>. E quel ri-
lagllo dl giomale e H. sulla scriva-
nla dl Moroni. Ira I messaggi di au-
gurl... 

Hal vhwito M t a I ' M i m t M M 
(MTga * * • oritfM, ami** N to 
w mote non HtuMMMdal rtM-
torl, «MHO di >k«dlNttM*: qua) 
* dunau* r-WNmatUh dl WMto 

Quando m l chlamarono, neil'87. i l 
Tg3 si siava nasformando In testa-
ta nailonale. ma to avevo molte tl-
tubanw. E pot ho delto si a quella 
redazione latta dl giovani che non 
appartenevano alia vecchla Rai 
ma vetiivano dalla carta stampata, 
dalle tv private. Curzi accelto i) 
mlo progetto di un tgcorale, come 
in halla non eslsteva. con to studio 
In dlrcita, I terminali del computer 
sutle scrlvanie... Una piccola idea, 
che pero e stata ripresa da altri tg. 
Peiqualche mese ho anche accei-
tatodlcondurlo. 

Q M I « • la n « M « q u M ' M p ^ 
l i m i t 

Cera - come dire - una rottura 
delle riveierae: linalmente si pote-

va partare al Palazzo a nome della 
gente. Si poteva quindi metlere da 
parte quel sistema di giomalismo 
liltrato atlraverso gll ulllci stampa, 
i portavoce. Ma la rottura vera I'a-
veva ratta Barbato con il Tg ! . un'e-
sperlenza che era stata soliocata. 
II Tg3 tomfj sul solco della rifor-
ma. 

Un T | M m p r t M c u u t o dl H M -
wdpwta. 

Se lo hanno battezzato Telekabul 
con la guerra del Golfo era perch* 
II direttore, Curzl, si riconosceva 
come comunlsta. ma torse era an
che I'unico direttore che ogni gior-
iK> doveva corirrontarsi con una 
redazione >a 360 gradi>; e la testa-
la meno monocoiore di nitte. nata 
dall'anlvo d l colleghi che rnoveni-
vano dal Tempo come da Paese 
Sera Questo ha ratio si che quoti-
dianamente la redazione era una 
sede di dlbattito, si controniavano 
poslzionl, sia pure sotto una dlre-
zlone lorte come quella Curzi. E 
alia dlverslta interna della redajlo-
ne, con i suol contrast, si aggiun-
geva anche quello che vogbo re-
cuperare' un dlverso modo di rap-
presentarsl in tv, apiuvoci , uscen-
do dallo schema del conduttore 
unlco. A l di la deH'aulorevolezza 
che esprlme II conduttore solo In 
video, soprattutlo quando si tratta 
dl colleghi "collaudalk la coralita 
consente alle singole professlona-
lita dl esprlmere al meglio la lorn 
culmragiornalistica. 

Parent aMara q«Mta M M aono 
t ta«««BtaMoTurt*M( l*nnt f 

SI 6 sfilacclata una formula. Non 
voglio chlamare In causa ne An
drea Glubilo ne Daniela Brancati. 
che sono stall dlrettori dopo Curzi. 
E cambiato piuttosto il conleato 
storlco del paese e il Tg3 ne 6 ri-
maslo come impaurilo, ha linilo 
col venir meno alia (undone che 
rltengo precipua peruntgdelser-
vizio pubblico: esserdiversodagli 
aitri due. Diverso prima d i tutto 
nelle sensibllltii. Per (are un esem-
pio nel giornl scorsi abbiamo 
aperto 11 giomale con la storia del
la bamblna zlngara. Ene abbiamo 
osaimlo il oollo. Non era una scel-
ta demagoglca. ma il frulto della 
nostra sensibility cost come e 
sc riltoanc he riel piano editorialc. 

LopwXrkOKtonT 
L'ho spiegato anche alia Commls-
stone di vlpilanza: vogliamo dare 
visibility ai clttadini, privilegiare 
tutii quei settorl in cui sono vittime 
dl processi di esclusione. Esclusio-
ne dal lavoro, con la disoccupa-
zione, esclusione dalla tegaliia, 
mandando tutti giomi gli inviati 
nelle zone dove si sfugge al con-
ttollo dello Slato. esclusione dal-
I'efficienza dei servizi. esclusione 
dal dirltlo di conoscenza, ch? nel 
nostracaso^ linlormazione Noi 
dobbiamo essere chiaii, tomare a 
spiegare le cose. Tomare ad avere 
lintelligenza dlesprimere un'opi-

ntone:onnaiilTB3, invece. faceva 
parlare solo gli altri. II Tg del scivi-
zio pubbico inwee deve essere 
dalla parte del publico, permelte-
tc di decifrare in queslo halletto di 
notizie quanto ^ propagandlslico 
e quanto reale. grazie all'litterven-
to, al filtro dei giomalisti, nspetto-
so - owiamente - degli obblighi 
di completezza. E di lionte ai le-
nomcni che lo merilano bisogna 
avere La responsabiliiadi esprime
re la propria opinione. Per esem-
plo, quando ci sono episodi grot-
teschi cl ime quello del inagistrato 
d ie aveva mandato i carabimeri a 
lotogralare i nonnelti clie nncor-
revano i bambini nei giardinetti, 
per verificare se erano in buona 
salule e non avevano pensione d i 
invalid US e queslo in un paese 
con 500 latitanli di cui 30 dassifi-
caiicomegrandicriminali! 

Voglnnw pariar* dagl asoorUT 
Ci sono due laccc del prt i lema... 
Si sono persi A punli di media in 
peicentualc. anche perche II Tg3 
t slato coslretlu - era giusla la 
contesiazionc della Brancati - a 
una minoiitil nspeilo agli alln tg 
privati e puhblni : queslo tg non £ 
mai stalo assislito da un traino. 
Una realia che si capisce r i le^en-
do le vicende di Raitre Arrampi-
carsi sull'Audilel ogni sera parten-
do dal 3l*. e airivando al I St.. * 
una ialica mortale. Ma ̂  anche la 
conlerma, ancora oggi. che un 

pubblico conslstenle ceica I'ap-
puntamento delle 19. In realta, 
poi.cisonosegnidirisveglio, di n-
presa, dalle lettere che ci.scrirono. 
dai consensl: la mia nomina 6 sta
ta coricata di signiticaii che van no 
al di la della mia persona. Una at
tentions t he mi ha inlimidito... 

Quail u ramm, In dir ta i l , Is IM«I -
U 4*1 T(3 mgaro MorattlT 

Del problema del linguaggio e dei 
contenuii hogiSdetto. Ci sono al
tri dueuspetii Lalineagrafica.per 
la quale ho gia avulo riunioni. an
che con gli scenograli. pei trovaie 
un nuovo modo di fare giomali
smo tv. II terzo punto, invece, non 
dipende da me, ed £ una nola ol-
tremodo dolenle1 la collocazione 
orarla Quella delle 19, infatli. J 
un'ora che da sempre ia del Tg3 
un giomale rivolto al pubblico 
centro setlentriolnale A Milano a 
quell'ora I'awocalo e a casa. a ce-
na. a Nspoli invece la gente e an
cora nella sala d'altesa del denli-
si a1 La rtchiesta di spostarci alle 
19.30 non & provocatona. mi spa
ce che da alcune sedi prolestino. 
Persino alia Commisaone di vigi-
lanza si sono lamentali perch£ al 
sud c'e un handicap per lorario 
delnostrogiornale. 

Tomera anclw II ̂ xtnte- Roma 
Naw-YorkT 

...E poi Parigi, Oerusalemme, Sa
rajevo: le capitali saranno al cen-
tro dell'alienzione. Ora che la Rai 

Sandro Rollgianl 

si accinge ad apriie nuovi centri d l 
conispondenza dal Sudam^ica 
all'Oceania, visto che i miei pre-
decessoii hanno risparmiatoeil i% 
chiude in atlivo. posso spendere 
quakhe lira per coUcgamenti. Per 
tre sere laiemo il telegiornale da 
Saraievo. in occasione della firma 
per la pace: condurra Bianca Ber-
linguer e ci saranno anche Flavio 
Fusi. Giovanna Botteri, Giuseppe 
Bonavolonla oltre a un un coordi-
nalore. e poi collegamenli con 
Belgrado.Mostar... 

E le polcmlcne... QutH* 9*r la 
ch lUHn daU'-Cdfcota- (H Plrrot-
la . 

II Tg3 non aveva I'ullima edizione. 
aveva rinunciato a vantaggio di un 
rullo di noiizie segullo da un'ab-
bondante rassegna stampa. Una 
rassegna che da molto tempo ^ 
privata dell'apporto dei tre mag-
giori eiornali ilaliani. Stampa, Re-
pubbhea, Coriiem dello Sera. A 
queslo punto ho sentiio lesigenza 
di dire anche la mia, con un pro
getto per [g nuovo, tutlo in studio. 
Partiremo il IS gennaio. un tg di 
mezzoraa mszzanotle per i l qua
le ho chieslo il via libera alia dire-
zione generale; e ho proposio a 
Onofrio Pirrotta e a Giancesare 
Flesca di curare la mbrica dell'.E-
dicoia": in che ho sofferto per la 
mancanza di libertad informazio-
ne non saro cerio quello che chiu-
de la bocca agliallri. 

Servizio civile, 
affrontiamo il tema 
con ottica europea 

uieMNOvvecm 

I
L DIBATTITO che si e riawiato da quakhe settimana, 
soprattuto attraverso le colonne de IVnild, sull'ipotesi 
d i Istituzione d i un servizio civile obbligatorlo. e quanto 
mai lempestivo ed in sintonia con quanto sta awenen-
do anche in altri paesi europei. 

^ ~ Stanno inlatti conveigendo situazioni ed eslgenze 

diverse che spingono ad innovare fortemenle sul terreno della par-
tecipazlone dei cittadini alia sicurezza collettiva e all' impegno civi
le per affronlare i grandi problem! sia intemi alle nostre societa 
che legati alio scenario imemazionale. 

Qua! e la situazione? In alcuni paesi europei si 6 ormai proce
dure all'abolizione della coscrizione obbligatoria (Regno Unfto, Ir-
landa. Belglo, Paea Bassi, Lussemburgo) e in altri (soprattutto ta 
German ia) il numero di coloro che opiano per il servizio sostitutl-
vo S crescluto esponenslalmente. Si pone quindi il problema di 
come costruire, accanto ad eseiciu tendenzialmente pitt piccoli e 
pl i l protessionalizzali, nuove possibilita di servizio alia collenivita. 

Nel conlempo crescono nuove esigenze di «icurezza« a cut i 
sempre plu difficile rispondere in modo tradizionale. Mi riierisco 
sia alia lotta al degrado ambtentsle, sociale e civile che alia neces
sity di aumenlare e quallftcare la cooperazlone intemazJonale per 
pre venire, evltare o gestire situazioni di crisi umanitaria o per rea-
Itzzare progetti dl cooperazione alio sviluppo. 

t poi giustamente opinione comune che la parlecipazione a 
un'esperienza colleniva di impegno pubblico possa essere una 
delle occasioni pid efhcacl d i formazione, d i crescita personale, d i 
costiuztonedlunsensodlclttadinanzaattivaeresponsablle. 

La discusslonc su questi temi. a l l 'o rd lnedelg iomointut la Eu-
ropa e negli stessi Slati Unili, 6 stata in Italia viziala da un eccesso 
ideotogico di scontro milltarismo/antimilitaiismo assolutamente 
fuorl luogo. E mia opinione che occorra use ire da cto riflettendo 
sul servizio civile in modo nuovo, separando (per quanto possibl-
le) questo tema dal problema della leva obbligatoria. 

Se e inlatti giusto mantenere il principiocostituztonale d i obbli-
go di partecipazione alia -Otfesa della Patrla» (e quindi prevedere 
comunque un breve perlodo di addestramento civile o militare per 
tutti). non mi pare che un servizio civile efficace possa essere inte-
ramentetondato sul lobbl igodel la prestazionedi un servizio. L'e-
lemenlo della volontariela. della convinzione e della motivazione 
personale 6 decisivo per poter panecipare ad albvita complesse. 
delicate eche richiedono una dedizione re^onsabi le. 

Sono queste ie r ^ k i n i e i presupposti che ci hanno spinto ad 
assumere una iniziativa nel Parfamento eurapeo per sollecilare 
l a w l o di un program ma per la costruzione d i un servizio civile eu-
ropeo. 

L
O SCORSO 22 settembre I'Assemblea di Strasburgo ha 
adottato una risoluzione in cui si chiede alia Commis-
sione europea di elaborate una proposta sull'istituzio-
n e d i un servizio volontario«uropeo, aperto a ragazzi e 
ragazze. autonomo ma possibilmente collegato con i 

• a ^ ^ servlzlcivilinazionali.che possa offrire (perunper iodo 
di almeno 12 mesi) occasioni di Impegno civile nei settori del la
voro sui gruppi marginali, nel campodell 'amblente, della cultura. 
della piomozione della tolleranza, della pace e della solidarieta 
intemazionale. Tale servizio. che sara realizzato in stretta collabo-
razionecon lassociazionismo, i lvolontanatoe giienti locali, si ba-
sera su attivita transnazionali di pubblica utility. 

Non e la prima volta che 1'Europariamento a esprime in tal 
senso. La novita * che sia la Commisswne europea che alcuni go-
vemi (acomlnciaredallapresidenzaspagnolae. pare, dalla pros-
si ma presidenza italianadellUnione europea) sono intenzionati a 
cominciare a sperirnentate i prlml progetti-pilota sia nel 1996. 
coinvolgendo, nel primo anno e mezzo, circa 10.000 giovani. 

Due sono i problem; da affrontare tin dall'imzio: il primo ri-
guarda una definlzione giuridica e previdenzlale comune dello 
statuto del volonlario europeo. II secondo t quello degli incentivi 
offerti ai volontarl Essi si dovranno basare essenzialmenle sul rico-
noscimento e la certihcazione |spendibil i sia sul mcrealo del lavo
ro che nei percorsi lormativi) del lespwienzasvoltaedel latorma-
zione ricevuta. Occorrert uno storzo comune tra tutti i soggetti in-
leressati alia realizza2ione del servizio volonlario per garanlire una 
alia qualita sia della preparazione dei giovani che dei progetti da 
mettere in atto. 

In sintesi mi sembrache le autorevoli riftessloni sul servizio civi
le p055ano trovare nella dimensions europea un primn punto di n-
ferimento concreto per poter assumere una forte iniziativa in Italia. 
Condizione essenziale e quella di use ire da una certa subaltermta 
rispetto al dibatitto sui nuovi modelii d i dilesa e d i concenlrarsi su-
gli aspenl -civlli- di una innovazione che molto puo dare alia deli 
n iz ionsd iunp iu lorte senso di appartenenza alia societa e alia co
struzione europea. 
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DALLA PMMA PAGIHA 

Una tv pubblica... 
esprimere la molleplicita delle 
culture, delle idee e delle opinio-
ni; e al quali dovrebbe garanlire 
un'inlormazione compleia. plura-
llstica e per t|uanto possibile im-
parziale 

Si ttatta, p»r la verita, di un prin-
cipio gift enunctaln dalla legge e 
imnliclto nel sistema dei dinlti e 
delle libertfl civil! e costituzionali 
Ma esso non aveva mai avuto coe-
renle appllcazione nelle norme 
sulla slruttura e composlzione de
gli organi di amminlstrazione del-
6 Rai. Che cos! oveva oscillaio tra 
logic he proprictariedi maggioran-
za, e prassi spartltone di ispirazio-
neconsociatlva. Solo con la legge 
del 1993, quando ladlflkiletransi-
zione ilahana muoveva I primi 
suol passi.sicracominciuloacer-
care una dlversa slrnda La niimi-
na del consigllo d dmmlntstrazio-
ne della Rai ad opera dei presi
dent! delle Camerc hi mtrortorta. 
con eilicaclii translloria, (iroprio 
nell'lntonto d i stuggirc sia alia lo
gics mi^glfirllaria che a quella 

lottizzaioria. Ma questa soluzione 
si fondava su un prcsupposlo, al
tera inconiestalo che ai presiden-
l i delle Camerc fosse nconosciulo 
un ruolo di uaranti super partes 
del rispetto (telle resole c della 
corretlezza della dialeilica politi
co-parlamcm are. e che, dl conse-
guenza. anche la loro designazio-
ne sfuggisse ad una kigica mag-
cioriLana r>>po le elezioni del 27-
2S mano, il Polo contesto questo 
presuppnsto Anzi. lomvesdo. ri-
vcndicamlo il dirilio della niiigBio-
raoza di .spariirsi non solo le ran-
che di g fmmo. ma am lie le presi 
denze ilcllc Camere. Si esprimeva 
con cirt una inlerpreiazioiu' rozw 
e primiliva del pnncipio maggiori-
lario. c m impropri rH'luami al si-
slcma ^latunilensr delle spnglie-
lum irando. o lingendo di iguuiare. 
clie e [iroprio della cultura e delle 
csperienze delle grandi deinoura-
zie liticrnli (Slali IJnili cumpiesii 
distiliRiica' noltamenlc n.i gli slni-
mcnti d i govcrno (k'jjirtimu . I | I -
iMiniaHgio delta masjlmranza i e 
le isliliizioui di unraiiziii (rhiama-
le u tuldiiK- ri'iiolc f dir t l i dl lut!l. 
in i i i imisdi ' l lcn i inoranwi 

l^i M^lu/ione ieri aduiiala il'illa 
Camerii, iiprislma queslo prims-
pm. I.a nuiggioraiiin piirlamcntd-
re indu-lieiit meta dei consighcn 

della Rai. Laltra meia sara uidica-
ta dall'opposizione lasieme do-
vMnno scegliere un presidenle. 
che non potr i che essere, percio. 
che una personalis sujier partes 
II presidenle avr i ie funzioni d l 
ammmistraiore delcgalo. quindi 
la^estioiieqijotidianadellaazii'ii-
da. Mentre al Consiglio spciteran-
no le scelle di indinzzo e quelle 
relaiive alia revoca. conlerma o 
nomina dei direttori di reii, teslatc 

OSUppulll. 
Nun si ixiteva lunavia non mi-

surarsi con due problem!. Pnmo 
Come evilaic, una volla .idottnm 
una soluzioiie giiranlisls e parila-
na. che si producj nella scella del 
presidenle una situazione di si.il-
lo, che condurrehlx' I'iiziuiida alia 
ingiivemabiliia'' Come rulart ' che 
loize poliliehe piu o meno leg.ste 
11 niziende coiwxirrenii dell'i Rai In-
win no per law iriw questa ingovi-i-
iiubiliia1 Seconds il nw>w C'dA 
non partita da zero, dovra nconsi-
dernn.', Clin ^agiij'zza. ei|iiihbriii v 
fermezzii, dn-tsioni t'he lrop|Hi 
spcssi* t i n " : scmhiate ns|ninuere 
pill a logh-lie di parte d ie mm ;i 
qiielle cS'llii pri'lcvilolllillta. del 
plurilliMlM. dello sviluppo del Mir-
vi/ io pubblico Che eosa laic sc la 
prtrte pohlicii (il I'olot d i e ha 
lspir,ito queslo scelle. dovi.'s.v . iv 
sumem. .ill'inlemo del iiunvn 

CdA. unntte^iamentoostruztoni-
stico, nell'intento di congelare il 
piil a lungo possibile laspetto at-
tualeV 

Per queslo, la legge ha prenslo, 
in easo di slallo, la docadenza dei 
eonsiglien eleiti. la loro immedia-
Ui sosiiluzione e. nelle more della 
nc oMituzione del CdA, la nomina 
di un ammintstralore prowisorio 
da parte della Commissione par-
lameniare di vigilanza Si ntorna. 
apparentemeiite, nella logica 
maggiorilana Ma solo per un in-
L.irK-o transitorio; con iescluslvo 
imr ciievilarecheprevalganoten-
lazioni ostruzionisiiche.'e nmel-
lendo la riecitione ad un oigani-
sino nel quale, u ben vedcre, nt it 
Polo ne I IHivo hanno da soli, la 
maggioranz-i perdccidere. Llnde-
fenenie ixrcezioiiale. contio com-
IMinamenti irrosponsabili. 

l ina buona soluzione' SI. se le 
Caniete sapranno indicarc per il 
nuimi CdA donne e uomini inetL-
ceptliili sul leneno del rigorc mo
rale. della compelenzii. della 
esiienenza. della mdipendenza di 
uiudKio Una sfida per I'Ulivo. |» r 
il Polo per IH Lcga, per Rifonda-
ziom- Gil <"le!ion daranno. anche 
su questo. il b n i Bmdizio sevem c 
impaiviale isperos 

IFnnco BuioMnl] 

Loti^ia htamlli 
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