
Subito le norme contro spot-selvaggio? La destra si oppone. II Cavaliere: «Mi viene rorticaria...» 

Par conditio, il Polo dice no 

Berlusconi nespin^ la proposta dell'Ulivo 
• ROMA «Dfspan opportunity", 
sbilanciamento nelte garanzie 
squilibno nei poten delhnforma-
zione Di fronte a questo scenario 
servono quelle regoile molto venti
late, mai varate II saggio Gerardo 
Bianco, segretano del Ppi, le chie-
de per abrogare «almeno in cam-
pagna elettorale, ia legge dei piu 
forti», ma Silvio Berlusconi, nono 
staple |e sue propriety tetevisive, 
evidentemente si consldera un de-
bole Uno che ie norme dovrebbe-
ro difendere Non solo e «fuon luo-
floi- affrantare la cfuestione del con
flitto di interessi, bisognerebbe, 
piuttosto, «fare una legge! pet tute-
lare il gruppo Fininvest e anche per 
tutelare il dintto dl propneta, che 
non pub escludere la possibility di 
avere responsabtlita di govemoi 
Sarebbe la Fininvest a dover chie-
dere d'lmpar condiao» di fronte al-
I'assedio «nei nostri confront!" sia 
dei giomali sia di un assetto del 
commentatori televisivi «tutti dai-
I'altra parte» 

Guarda chi Si rivede" II Berlusco
ni editore e, contemporaneamen-
te, leader politico, che prevede «Se 

Un argomento come quello della «par condicio» provo-
ca a Silvio Berlusconi «rorticaria». Per il leader di Forza 
Italia, non solo e «fuori luogo» parlare di conflitto di in
teressi, ma occorrerebbe fare una legge per tutelare il 
gruppo Fininvest. Risposta del Pds, Vincenzo Vita: «E 
assurdo e provocatorio che il Polo faccia finta di strap-
parsi le vesti contro la proposta dell'Ulivo di estendere il 
periodo della parcondicio». 

_________ 
vince la sinistra, ci sara una situa- alle elezioni? 
ziohe di gravita estrema, Perche, se 
si dovra dare spazio a forze politi-
che che hanno come programma 
vero il.secessionismo, allora pove-
ra Italian. E la proposta dell'Ulivo 
(Prodi e Veltroni) di allungare ia 
par condicid a 45 giorni? II solo 
sentir parlare della querelle infor
mative, provoca «I'orticaria« al si-
griore di Arcore. A giudizio dell'e-
spdnente di Alleanza nazionale, 
Maiinzio Gasparri, la par condicio 
e «una normativa liberticida". 
Estenderla ai 45 giorni precedenti 

lUn'autentica follia 
demenziale». 

Gicl. Ma la realta, ricordata da 
Vincenzo Vita, del Pds, e*che an-
dremo al voto senza che sia giunta 
a definizione la discussione sul-
I'antitrust; senza che sia stata vara-
ta alcuna disciplina sul conflitto di 
interessi; senza che sia concluso 
Titer della riforma dei criteri di no-
mina del vertice Rai. In questa si-
tuazione «e assurdo e provocatorio 
che il Polo faccia finta di strappafsi 
le vesti contro la proposta dell'Uli

vo di estendere a 45 giorni prima 
del voto il divieto di trasmettere 
spot politjci». 

«In queste settimane, ha aggiun-
to Vita, si gioca ia credibility del si-
stema dei media, la sua autono-
mia, la sua capacity di diventare 
anche in Italia un autonomo 
"quarto potere'Y Se, tuttavia, la Rai 
vive in una condizione particolar-
mente delicata, se si trova in una 
crisi profondissima del suo gruppo 
dirigente, se si rischia «l'awitamen-
to del conflitto tra Consiglio di am-
ministrazione e 1'azionista dell'a-
zienda, I'lnX bisognera pur pren- • 
der| adeguate niisure'di garanzia. 

Tra le misure, sul tavolo, dopo 
I'incontro della presidente Rai con 
il Capbdello Statdi c'e il «odice» di 
autoregolamentazione. Secondo , 
Riccardo De Corato, An, membra 
della Commissione di Vigilanza 
Rai, si tratta dj «un utile punto di 
mediazione». Ai federalista iiberaie 
Raffaele Costa, darebbe «rhi!le vol
te piu garanzie la Moratti che non 
Mentana». Quanto alia par condi
cio, che sia di trenta giomi o di 

quarantacinque, «non e un proble
ma*. Per Pier Ferdinando Casini, 
segretario del Ccd, va bene che at-
traverso la par condicio si consen-
ta parita di accesso di «tutti i con-
tendenti al mezzo televisivo». Parita 
di accesso, badiamo bene, ma non 
il tentative di «far scendere una cor-
tina di silenzio sulla campagna 
elettorale per awantaggiare 1'unico 
schieramento che pud contare sul
la ramificazione di strutture clien-
telari e organizzative». 

Ragionamento opposto, quello 

del senatore Stefano Passigli (Sini
stra democratica nella Commissio-
ne di Vigilanza Rai), sprpreso dalla 
«riluttanza del presidente del Con
siglio, Dini, ad anticipare 1'entrata 
in vigore delle norme sulla par 
condicio, essendo la parita di con-
dizipni nell'informazione un pre
requisite di elezioni democrati-
che», Se Dini mantenesse la deci-
sione di non anticipare i'entrata in 
vigore del decreto «essa si configu-
rerebbe obiettivamente come un 
aiutodatoalPolO". 

r,w:cj «Oggi la politica si fa in televisione* 
• • ROMA Sarno tomaU in «ngl-
madlpar condicio.: • regolarla, pe
ri, a »mpr» quallo ttaato decreto 
contMtito da p4u parti nelle pat-
•ate conaultazlonl. Cot* rw penia, 
Sergio Zevoll, dl queite compleue 
meterla? 
U legge che avrebbe dovuto assi-
curare la pai condiao si e nvelata 
Inefflcace Qualcosa che assomi-
glia alle >gndaa dl manzomana 
memoria. Essa preiende di rego-
lare anche ci6 che e impossiblle 
sottoporre a norme certe perche 
Immaterlale, non misurabile co-
ramciando daU'atteggiamento di 
glornalistl e condutton, latto di 
mlmica, sfumature di tono - dal-
rironia al consenso - gesti legati 
a Idee, temperament!, sensibihta 
diversissimi tra loro Nello stesso 
tempo, cosi e di tante altre leggi 
itallane, mancano gli strurnenti 
per applicarla, come del resto ha 
detto e ripetuto II garante Santa-
niello Infme le sanzioni che 
quando si nesce a comminarle 
amvano troppo taidi Insomma 
mi pare combustibile ancora 
una volta per tenere vivo il fuoco 
della campagna elettorale Certo, 
ognltentativovafatto Madifron 
te a difficolta magan strumentali, 
meglio dl niente, e persmo piu 
del poco che si pu6 oggi aspetta-
re sarebbe un patto convenuto 
tra le parti, con garanzia istituzio-
nale, per I'adozione di codici di 
autoregolamentazione La Rai si 
e gia attrezzata in questo senso E 
mi sembra, con I ana che lira 
quantomeno un segnale 

II nodo reita tempw quello della 
pubMlclta elettorale In tv. L'UII-
vo In quntl gloml ha fatto un ap-
pelk) alle altre terze polldcho e 
ha propotto dl allungare I tem
pi del dMetp. Ma la politica el 
puofareacolpidl *pot7 

Veltronl, seebndo me, ha fatto di 
piu ha detto che sarebbe strano 
se, dopo essersi seduti alio stesso 
tavolo per formate un governo 
quelle medesime forze politiche 
tornassero ora I a prevaricarsi, 
rlapproprlandosl d'acchito di lo-
gori reperti dialettici e scambian-
dosi a tutto campo invettive da 
baldoria (nonosochiamarlaora-
toria) elettorale. In realta, sareb
be un ben triste spettacolo, triste 

Tmck «Non damonizzo ̂ i spot 
ma a tutti le stesse opportunita» 

Calo (Dlrecta) 
Un'authority 

per i sondaggi» 
•Certl penonaftl degll h«utl dl 
rleerca sesumono un ruoloquail 
da pnwtlglatorl In queeto clime da 
spettacolo della campagna 
elettorale, dove al Impottano I 
deetinl dl un Paeee. E necesaarto 
percld un Authority, un organlimo 
non politico, che deflnhjea to 
ragole e, In certl caal, prenda 
anche prowedunentl contro CM 
non le napetta*. Non ci va certo 
leggero Okwglo Calo, H dhettom 
dell'latltutodirteefca -Dlrecta-con 
qualche IUO collega. £ quaata la 
sua opinlone manHJettata tori 
matttna a Milam a un dmattltoaul 
tema della -LegaHti a quattro anal 
(HManlpullte-. 
•Batterehbe - ha detto Cali • che 
gll IftKutldl rtoerca, quando 
dlffondono tondaggl pubbNci, 

., manalno eirAuthortty II dtochetto 
doveionoreglitnrtele 
InformazkmlnKCorteelnumeridl 
telefono, per potere fare del 
Cdntrolll a cempkme-. -C'* una 
grande conhitkme rial tettore - ha 
ostervato Cak> • una grande 
"macedonla" che certamente non 
porta vereo forme dl vita 
dHnocrafJcheediconfranto 
corratto tra partHI a peraone che 
hanno pmgeM poNticI dlverai e 
dtvenlflcatJi. 
Secondo CaU, la tondocrazla a 
flgNa della tetocruia-. La 
mancanzadl regotanei campo 
televtalw) al riflette nel aattore del 
•ondaggl.cheeteendo.auio 
giudizio, atrumenU dl etudlo, non al 
dovrebboro rendere nod. Calo 
vorrebbe che I tondaggl in queatJ 
due meal dl campagna elettorale 
•pariuero dalla ckcolazlone, 
oppure che te ne facettera anche 
mora ma toto per I partHI e per I 
candtdetJ a mtaataro rltervatj. 

Quando e 
che la tv informa 
affinche gli altri 
si facciano 
una opinione, 
e quando 
invece 
ha gia deciso 
quale dovra 
essere H ^ 
Fopinione Wm 

Una legge «inefficace», che ricorda le «grida» del Manzoni; 
solo un patto tra le parti oggi potrebbe garantire dawero 
la «par condicio". Alle prime battute della campagna elet
torale Sergio Zavoli interviene sui nodi di fondo della rap-
presentazione della politica in tv, e sui giomali. «La televi-
sione non e solo il luogo ma la forma della nuova politi
cal). Zavoli interviene anche sulla crisi Rai e mette sotto ac
cuse una legislazione «confusa e contradditoria». 

e pericoloso, se lo scontro demo-
cratico tra forze politiche depura-
tesi da se stesse delle loro concre-
zioni ideologiche si ripropones-
sero ai cittadini con i cipigli, le in-
conciliabilita le separazioni di un 
tempo, Certo, la politica si fa an
che a colpi di spot, i quali hanno 
in larga misurasostituito i manife
st̂  gli striscioni, i comizi. La pub-
blicita elettorale puo essere limi-
tata, come si fa in molti Paesi de
mocratic!, ma il problema e di ga
rantire una effettiva parita: preve-
dendo, ad esempio, un tetto per 
le spese e un sistema di rimborsi. 

Che rapporto c'6 tra il vecchlo 
itstema tH propaganda elettora
le «pprta a porta, fatto attraver-
ao le seztoni e I militant! dei par-
tfU, e quella modema e telema-
tlcadegHspot? 

La tejevisione - che non si limita 
a rappresentarci la realty, ma ci 
dice anche come giudicarla -
proprio nella politica cala una 
delle sue carte vincenti. La partita 
elettorale si gioca tutta in tv, dive-
nuta non solp il luogo nuovo, ma 
la nuova forma della politica. Na-
sconderselo significherebbe, 
semplicemente, chiudere gli oc-
chi, cioe impedire alia realta di 
mostrarsi. Le campagne elettorali 
cartacee, per dir cosi, apparten-

SILVIA OARAMBOIS 
gono ai tempi in cui, volendo esa-
gerare, si usavano i piper per lan-
ciare volantini su stadi, spaigge, 
piazze, ovunque un gran numero 
di persone potessero alzare la te
sta, e poi ie braccia, in attesa di 
afferrare e di leggere il messaggio 
venuto dal cielo. Quel messaggio, 
oggi, arriva nei salotti, nelle cuci-
ne, nei bar, in modi, quantita, e 
soprattutto in tempi, sbalorditivi. 
E accaduto ci6 che neppure Marx 
aveva previsto: la rivoluzione non 
e piQ il cambiamento, ma la velo-
cita del cambiamento. Non solo: 
la tv ha reso ineludibile la legge 
dei «grandi numeri», madre di tut-
te le logiche del marketing, deilo 
spot e del consenso. Come non 
cercare, allora, i! modo di trasfor-
mare nei piu equo, o nel meno 
iniquo, dei meccanismi un feno-
meno che forma non solo i gusti, 
ma anche le idee della gente, che 
provoca pulsioni come la curiosi-
ta e il desiderio, che induce biso-
gni e scelte, cioe spinge a volere 
questo piuttosto che quello? Si 
pud rimanere estranei a una real
ta del genere? Penso ai piu deboli 
di fronte a questo scenario: socia-
lizzati dalia televisione assai piu 
che dalia scuola, dalla famiglia, 
dalla strada - e sempre meno ac-
cudito dai canali informativi e 

persino formativi un tempo atti-
vati direttamente dai partiti, al-
meno da quelli cosiddetti di mas-
sa - i giovary imparano a deside-
rare, a volere e a comportarsi se
condo le suggestioni esercitate 
dalla tv. La quale, ormai, e a tutti 
gli effett) il grande palco, o la 
grande arena, della politica. Npn 
dimentichiamo che si assiste sen
za partecipare, e disponendo di 
uno zapping che trasforma tutto 
in un continuum il piu spettacola-
re e corrivo possibile. 

C'e una pofemlca Irritorta: In 
questo periodo pre-elettorale, e 
dwerso II ruolo e ta retponiaWII-
ta del efomalietl della tv rispetto 
al giornallfiti della carta etampa-

La tv ci priva ogni ^iorno, para-
dossalmente, propno del reale. 
Non lo dice solo Baudrillard -
che semmai, in questa faccenda 
dell'irrealta, viene buon ultimo ~ 
ma tutta I'esperienza della comu-
nicazione, a cominciare da quel
la ciornalistica. Non c'e buon 
professionista che non conosca 

auesta «attitudine», per dir cosi, 
ella tv: non solo a esplorare il 

reale, ma anche a definire i con-
torni, a sovrapporsi ad esso, non 
di rado sostituendolo e trasfor-
mandolo. L'uso suggestivo, oltre 
che soggettivo, della tv non fa che 
mutare il rapporto tra cid che si 
mostra e cid che si riceve. Cid 
non corrisponde, come gli apo-
calittici vorrebbero, a una volonta 
perversa; gli e che quanto si vive 
grazie alia televisione e spesso 
un'esperienza vicaria, cioe una 
realta desunta non tanto attraver-
so i nostri strumenti critici quanto 
attraverso quelli delegati a rap* 
presentarcela. Questo riguarda 
anche la politica. Un rischio, ad 
esempio, e che cravi sulia rappre-
sentazione un'idea precedente a 
ciO che si comunica. la caduta 

delle ideologic infath non ha vo-
luto dire la fine del pregiudizio e 
del partito preso E insorta addi-
rittura questa domanda quand'e 
che la tv informa perche gli altri si 
facciano un'opmione, e quando 
ha gi<i deciso quale dovra essere 
I'opinione^degli altri? Ora, se in 
cid che riceviamo dal medium 
elettronico e sempre quaicosa di 
conatiVo», come direbbe Roman 
Jakobson - e di adescante, ag-
giungiamo noi - figuriamoci se 
questo pericolo, vero o presunto, 
non dev'essere sorvegliato in pe
riodo elettorale. Jader Jacobelli, 
ne sono certo, ha fatto un buon 
lavoro, e la presidente Moratti ha 
molte carte in regola per rassicu-
rare il Capo dello Stato, intanto, 
sul «codice» datosi dalla Rai, resta 
perd insoluto il problema di disci-
plinare la materia con criteri spe-
culari, che coinvoigano il siste
ma, senza tralasciare ia condizio
ne particolare, perche anomala 
in ogni senso, rappresentata dal
le tv locali, Qui il decreto dovra 
esercitare un surplus di garanzia 
che tuteli emittenza e fruitori. 

El giomali? 
Quanto ai giornali stampati, sono 
owiamente padroni di schierarsi 
pro o contro. Correttezza vuoie, 
perd, che la scelta di campo sia 
manifestata con chiarezza. Per le 
tv la questione e diversa, Si valgo-
no dell'etere - dove non c'e po-
sto per tutti - in forza di conces
sion! ricevute dallo Stato. Fanno 
parte, insieme, di un oligopolio, e 
dunque non e scandaloso, anzi e 
piD che legittimo, chiedere il ri
spetto di talune regole elementa-
ri. La tv pubblica, per parte sua, 
deve essere istituzionalmente te-
nuta - a parte I'oggettivita, che e 
una pretesa assurda - all'impar-
zialitaealiacompletezza. 

La campagna elettorale si apre 
con un date dl cronaca: la situa-

ZHNW dl crisi al vertice Rai. Lei, 
che e stato al vertice dellazlen-
da televlslva pubblica, come 
gfudtea questo dellcato momen-
to per la Rai? 

La Rai e un punto tra i piu sensibi-
li, e scoperti, della pelle del Pae-
se. In esso si scontrano, e non di 
rado si scontano, molte contrad-
dizioni esterne alia ,realta azien-
dale, giS in se non facile da go* 
vemare. Ora, per di piu, la cam
pagna elettorale acgiunge nuove 
difficolta, facendole assumere le 
schizofrenie, i ritmi, i modi, le 
tensioni del Paese. Sicche, pur 
procedendo spedita nei bilanci e 
negli ascolti, cui ha dedicato il 
massimo degli sforzi, 1'azienda 
resta qua e la impigliata in inci-

degli altri? 
denti che qualcuno, in questi 
giorni, ha chiamato «da percorso 
di guerra» E un momento delica-
to Con il suo patrimonio di com-
petenze, il servizio pubbheo 6 vit-
tima di una situazione legislativa 
confusa e contradditona. Chi e 
chiamato a guidarla si trova pre
so in questo contraddizlom. Toc-
ca ai partiti, o se volete alia parti-
tocrazia,* fare il mea culpa. Dalle 
prossime consultazioni dovrebbe 
uscire-stavplta pib netta e risolu-
ta - la cosiddetta seconda Re-
pubblica. Non awerto, in giro, 
nostalgie della prima, ma qual
che timore per la seconda. La 
materia di questa stessa intervista 
e al centro di una.grande questio
ne democratica. 
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