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Paolo Murialdi 
storico deWinformazione 

« GiornaK: vivranno con la qualita» 
Un giornale di servizio. Non nel senso che deve fomire l'e-
lenco dei cinema o delle farmacie ma che serua al lettore, 
ogni giorno, notizie ma anche approfondimenti. Ed in 
piti lo aiuti a difendersi dai poteri forti. Paolo Murialdi, 
uno dei padri nobili del giornalismo italiano, parla di in-
formazione mentre il settore e in gran fermento. Scalfari 
lascia, avanzano le nuove tecnologie, si ripropone con 
forza la questione dell'etica professionale. 

MARCKLLA 
• ROMA. U crisl c'e. Eppure la 
stamps italiana continua ad avere 
una incredibile capacita di rigene-
raisi, E di attrarre. Cosi, ad esempio, 
I'addio (almeno al limone) dopo 
vent'anni della sua Repubblica da 
parte di Eugenio Scalfari e capace 
di mettere in moto, non sottovalu-
tando alfre variabili a cominciare 
dall'inarrestabile avanzata delle 
nuove tecnologie, un meccanismo 
destinato a coinvolgere tutto il si-
sterna informativo italiano. Diretto-
ri sono cambiatl. Ed altri cambie-
ranno. Ma non c'e solo questo, Si 
ripropone in queste ore una sorta 
di questione morale di chi fa una 
delle professioni piu difficili e bel
le, quella del giomallsta. Che at-
trae ma che ispira poca fiducia, 
stando anche ai datl recentissim! 
dl una ricerca del Censls sul rap-
porto glovani e giomali. C'e, in-
somma. di che discutere con Pao
lo Murialdi, uno dei padri nobili 
del giornalismo italiano. 

Sulfarl IMCU U tu* poltroiM do
pe vcnt'Mini. Accadc qualcosa 
n«ll» Jtampj rullana die non i de-
stinati * c*mbl»re solo U vita dl 
..F«pubWki». CI voylUmo awen-
turire sulla ttrada wmpne difficile 
del prevedlblll cin*l»merrH nel si-
stemtinfomuttvo? •>*,>'> • ; ' " n 

Innanzilutfa un salnto ad F.tigenio 
Scalfari Che conosco da quando la-
vorava W banfia, cioS assai prima 
che cominciasse a fare il giomallsta, 
Se guardo indietro In questo secolo, 
nella mla veste di storico del giorna
lismo, mi sento di dire che a Scalfari 
spetta un posto preminente, accan-
to a quello dl Albert™. A lui e riusci-
lo di fare un giornale nuovo, di im-
porlo e dl riuscire anche a farlo ren
ders. Insomma un grande imprendi-
lore dell'informazione con una vera 
vocazione alia scrittura, Si pu6 an
che non essere d'accordo con lui ma 
estato un grande dlrettore-costrutto-
re. 

Onore a Sulfarl, allora. Ma tomla-
mo al punto: qualcou camWera? 

Tutto il giornalismo italiano deve fa
re dei cambiamenti, £ necessario fa
re una riflessione seria che cbiedo 
da anni, Ormal e indispensabile. 
Dobbiamo chiederci quali dpi di 
giomali polranno soprawivere, e 
quando uso questo termine intendo 
dire agire bene, essere indlpendenti 
anche flnanziarlamente, nell'era 
dell'elettronica, 

Ma Paolo Murialdi ce I'tia una ri-
cetta perche I'auspkato cambla-
rneirto si conlughl in posltivo? 

La quallta. E un elemento indispen
sabile. Parliamo, ad esempio, dei 
quotidiani. Tralasclando quelli stret-
tamente di partito o quelli, come il 
Manifesto che e di opinione di-
chlarata, penso che I giomali di in-

CIARNELLI 
formazione debbano essere innan-
zitutto di servizio. In Italia quando 
si dice di servizio si pensa subito a 
farmacie di tumo, cinema, orari 
dei musei. Di servizio, invece, vuol 
dire che deve essere utile ai lettori. 
L'utilita del lettore c'e anche nelle 
opinioni, non solo nel modo di da
re le notizie che deve essere pid 
corretto e meno gridato. La notizia 
non si puO separare dal commen-
to, ma dall'urlo si. Facciamo un 
servizio, allora al lettore che ci ha 
scelto. Sia Repubblica che LVmtd, 
pur con consistenze diverse, nan-
no un pubbllco che appartiene al
ia stessa meta d'ltalia come vedia-
mo dalle elezioni. Questo pubbli-
co voi lo servite non solo con le 
notizie ma anche con commenti 
congeniali ai vostri lettori. Quallta, 
allora. Servizio. Sapendo anche 
che i giornali potranno anche ri-
dursi di numero. 

Certo, visti I nuovi scenari dell'in-
formazlonc... 

Diciamolo una bitonavolta, Con 1'in-
vasione delle pay tv, di quelle gene-
raliste checontinueranno ad esserci, 
magari di meno e con proprietari di-
versi rispetto a quelli di oggi che so
no solo due, di Internet che ora per 
rnolti e ancora un gioco ma che tra 
Un po' divehtera uno strtimento dl 
lavoro dei giornali etetrroniu biso 
gnera che i giornali si attrezzino per 
soprawivere. 'Attraverso la qualita 
ma anche difendendo I cittadini dai 
poteri forti che non sono solo la 
grande induslria ma anche i grandi 
partiti. Insomma bisogna fare gior
nali che servano. Un esempio? IISo
le 24 Ore. £ un giornale di servizio 
nel senso che dico io. 'Von solo 
perche da le quotazioni di Basilea 
ma perche fomisce informazioni e 
opinioni. Puo sembraie un para-
dosso perche se c'e un giornale 
che ha un padrone e propno quel
lo. Perd riesce ad essere utile non 
solo a quel padrone. 

Vogllamo parlare un po' di chl I 
giornali li confeziona tutti i giorni? 

Certo quella del giomallsta e una 
professione mitica, ambita. Ma non 
priva di difetti. Un grande vizio dei 
giomalisti e quello di essere troppo 
politicizzati. I giomali devono avere 
una fisionomia, un'anima Questo 
non signilica diventare strumento 
della polilica. Peggio dei giomali c'e 
solo la Rai da questo punto di vista. 

Rai che, come tutta la televisions 
non ha poche colpe nella degene-
razione del giornalismo urlato. 

Possianm pailare sicuramente di te-
ledipendenza dei giornali. Di recen-
te abbiamo spenmentato la teledi-
pendenza preelettorale Nel senso 
che molti giornali hanno dato gran
de spazio ai comportamenti lelevisi-
vi dei candidati piu importanti Co

me se quello fosse it metodo piu giu-
sto pervalutare un leader. Non e co
si. Chi fa i giomali deve smetterla di 
farsi condizionare dalla televisione 
intuttoeper tutto. 

E cos'altro non deve fare? 
Un altro aspetto su cui bisogna arri-
vare ad un ripensamento e quello 
dei gadget. Non si puo andare avanti 
ancora molto vendendo i giomali 
solo perche c'e allegata una cassetta 
o un libra o altro ancora. I problemi 
dei quotidiani italiani, dunque, non 
si risolvono ne col gigantismo, ne 
con la teledipendenza, ne con i ga
dget L.1 per li si guadagnano un po' 
di copie, ma poi bisogna pensare ad 
altro 

Tomiamo ai giomalisti. Senza en-
trare nel nwrito della vicenda Vio-
lante-Minzolini, comunque un fat-
to c accaduto. Come lo commen
ti? 

Tra i vizi del giornalismo c'e quello di 
fare gravi scorrettezze, Un esempio e 
quello di inventarsi le interviste. E 
questo mi indigna di piD se a farlo e. 
un giomallsta bravo. Voglio dire che 
se un collega di un giornale di pro-
vincia si inventa un'intervista a Clin
ton, in fondo pu6 anche far tenerez-
za. Macon un giornalista bravo, allo
ra mi incazzo. Ecapitato anche a me 
di vedermi attribuire un'intervista 
che non avevo mai nlasciato. Ed un 
anno dopo ho scoperto che il tutto 

era nato non da chi aveva poi scritto 
la presunta inteivista ma dal perver
se meccanismo redazionale per cui 
si era deciso che un'intervista a me 
doveva esserci. A tutti i costi Anche 
a quello, come poi e accaduto, di 
mettere le domande in un mio inter-
vento, arrivando peri a forzarne il 
senso e il linguaggio. Quando i miei 
colleghi fanno cose simili, o ancora 
pifi gravi come nel caso Violante, al
lora mi arrabbio dawero Fanno un 
danno grave alle persone ma anche 
alia nostra professione. 

Non e anche un proMema di ctica 
professionale? 

Dovrebbe sovraintendere a tutto 
questo I'Ordine dei giomalisti lo so
no per la sua abolizione perche, an
che se si e dato strumenti di contral
to, non riesce a garantire il rispetto 
dell'etica professionale da parte dei 
giomalisti 

E allora? 
Chiamo in causa i direttori. Si riap-
proprino delle loro prerogative e da-
vanti ad un caso come quello dell'm-
venzione di un'intervista abbiano la 
forza di convocare il giornalista che 
1'ha fatto. Per fare cosa' Non certo 
per licenziarlo. Ma, ad esempio, to-
gliergli la firma dal giornale magari 
per sei mesi, questo si In fondo con 
il suo comportamento il giornalista 
ha danneggiato anche 1'immagine 
del suo giornale e dei suoi colleghi 

Giovanni Giovannelti 

Mi sembra Una cosa logica, corretta, 
non sanguinaria. I direttori dovreb-
bero poter esercitare un potere del 
genere. 

Singolare questa proposta da par
te di chi e stato presidentc della 
Fnsi. Come dovrebbe comportatsi 
il sindacato In un caso del genere? 

II sindacato deve rendersi conto che 
non si puo difendere tutto, sempre. 
Si devono difendere tutti. ma a ra-
gion veduta I comitati di redazione 
devono fare di piu il loro mestiere 
autentico, cerchino di contare di piu 
sul contenuto e la qualita del giomali 
e siano meno corporativi. E il diretto-
re sia il custode della correttezza. E i 
nmproven devono tomare. Questa e 
1'epoca dei cazziatom, che durano 
un'ora e poi tutti se ne dimentica-
no 

Attrisuggerimentl? 
Nei grandi giomali bisogna studiare 
un'orgamzzazione del lavoro diver-
sa che consenta una piu ampia par-
tecipazione di tutti i redattori alia fat-
tura dei giornali. E grave sentir dire 
che in grande giornale c'e il 60 per 
cento che lavora, il 20 cosi cosi e gli 
altri non fanno nulla. La grande 
scommessa delle nuove tecnologie 
e quella di riuscire a sfruttare il tem
po in piu che si e nusciti a guadagna-
re Tutti insieme E cercherei di por-
tare i giornali nelle scuole. Tanto 
tempo fa ci avevo gia provato 

Offerta di presidenze? 
Puo svelenire il clima 
e facilitare le riforme 

FRANCO FERRARESI 

D OPO CHE IV1NCITORI delle elezioni del 21 aprile hanno pro-
posto di attribuire alcune canche istituzionali alle mmoranze, 
il termine Spoils System e diventato uno dei piu diffusi nel no
stra lessico politico. Spesso pero viene usato a sproposito. A 
rigore il termine designa la prassi politico-amministrativa vi-

mmm^^ gente negli Stati Uniti lungo quasi tutto I'arco dell'800 e che 
comportava la complete subaltemita degli apparati amministrativi ai po-
litici- ad ogni cambio di amministrazione venivanosostituiti tutti gli impie-
gati («al vincitore toccano le spoglie»). Questa e di solito ntenuta una del
le pagine piu nere della stona ammmistrativa amencana e con molte 
buone ragioni. Tuttavia gli intenti originari non erano ignobili, corrispon-
dendo anzi ad una concezione radicale di democrazia ed egualitansmo. 
Si voleva innanzitulto evitare lacostituzione di una classe di professionisti 
del govemo sugli altn, il cui precedente immediato era stata la burociazia 
inglese - quegli «sciami di funzionari» di cui tutte le colonie si lamentava-
no che erano stati inviati per wessare i cittadini». Si voleva invece afferma-
re il principio opposto, secondo cui tutti i cittadini hanno diritto e capaci
ta di govemare la comunita: qumdi, ogni volta che un partito diveiso dal 
precedente vince le elezioni, tutti i titolari non solo di canche, ma anche 
di uffici, devono essere sostituiti. Cio avra anche 1'effetto di garantire 1'i-
dentificazione degli impiegati con il progetto politico degli eletti. Questa 
prassi riguardava non solo i vertici del sistema, ma tutti gli impiegati. an
cora alia fine dell'800 il presidente Benjamin Harrison sostitul in un anno 
31.000 postmasters (ufficiali postali). On sistema del genere si basava su 
alcuni presupposti di fondo, di cui il piu importante era la sua nature con
sensual. ciascuna parte politica confidava che, se fosse andata in mino-
ranza la maggioranza non I'avrebbe distrutta. Dal punto di vista funzio-
nale era poi necessario che i compiti dello Stato fossero cosi ridotti e sem-
plici da non richiedere alcuna preparazione specifica per il loro svolgi-
mento. Ben presto perd il sistema degenero assumendo i tratti che lo rese-
ro tristemente famoso: nessuna imparzialita, scarsissima efficienza, spu-
dorata utilizzazione politica degli impiegati. Essidovevano, per esempio, 
contribute alle raccolte «volontarie» di fondi che venivano penodica-
mente effettuate a scopo elettorale. E naturalmente dovevano adoperarsi 
in maniera attiva per il successo del partito al potere. A lungo andare clO 
ridusse la vita pubblica a livello bassissimo, e lo stesso vale per la compe-
tenza ed onesta della classe politica, nei cui confronti la burocrazia, priva 
di autonomia, non era in grado di svolgere alcuna funzione di remora. 
CiO comportava anche la subordinazione degli apparati pubblici agli «in-
teressi forti» della societa: non a caso I'industrializzazione americana si 
svolse in un clima di legge della giungla, dominato da quelli che venivano 
perciOchiamatiirobberbarons (ibaroniladn,omeglio,rapinatori) Tut
to cid mentre, anche negli Stati Uniti, aumentavano i compiti dello Stato, 
rendendo necessario personate pubblico professionalizzato, quindi scel
to sulla base del merito e non deil'appartenenza politica. II processo di ri-
forma, a lungoinvocato, iniziOnel 1883con I'istituzionedellaCivilService 
Commission tramite il Pendleton Act. Questo stabili che, per I'accesso a 
certi ruoli fosse obbligatorio sostenere esami ahaloghi ai nostri concorsi, 
L'atto stabiliva inoltre ipcompatibilitae fornlva garanzie di futela per i fun-
zionari dalle pressioni politiche. La resistenza alia nforma fu dunssima, 
ma la regolamentazione del Civil Service e ormai dominante a livello fe
derate, anche se negli Stati membri ed in alcuni enti locali ancora resisto-
no alcune sacche di Spoils System non riformato. 

N ON C'E DUBBIO comunque che lo Spoils System alio stato pu-
ro non possa esistere in alcun sistema contemporaneo avan-
zato, dove la complessita delle funzioni pubbliche richiede 
apparati professional! reclutati in base alia competenza - al
meno in teoria. II problema che si discute oggi in Italia, dun-

™ — que, solo con approssimazione pub essere classificato nella 
categoria dello Spoils System. Qui oggetto della discussione sono infatti 
alcune caiiche politiche di altissimo livello (presidenza della Camera e 
del Senato; presidenza di alcune commissioni parlamentan), che, diver-
samente dai postmasters del presidente Harrison, sono elettive, e quindi 
dipendono in maniera del tutto fisiologica dalla regola della maggioran
za parlamentare, senza che la loro assegnazione faccia scomodare II si
stema delle spoglie. II riferimento ad esso, perd, non e del tutto ingiustifi-
cato, almeno in un certo senso. Si tratta infatti di caliche che per la loro 
delicatezza istituzionale, per le funzioni di garanzia che spesso svolgono, 
dovrebbero essere condotte in maniera, il piu possibile, supra partes, 
Una assegnazione di tutte queste cariche alia maggioranza (che, ripeto, 
di per se non dovrebbe scandalizzare ne fare gridare alio Spoils System) 
non pone problemi in un sistema consensuale, basato cioe sulla fiducia 
reciproca fra maggioranza ed opposizione. Manoisiamoinuna situazio-
ne in cui il capo dell'attuale minoranza ha passato la campagna elettora
le a sostenere che se avessera vinto gli altri queste elezioni sarebbero sta
te le ultime per il nostra paese, mentre uno dei suoi piu stretticollaborato-
n (gia titolare della Difesal) affermava che la sua parte, se avesse vinto, 
non avrebbe fatto pngionien Orbene, in un quadra siffatto, I'ipotesi di 
eleggere rappresentanti della minoranza ad alcune cariche istituzionali 
non va mterpretata come una banale forma di buonisrao, o dell'ancora 
piu aborrito consociativismo; va vista invece come un importante passo 
nella direzione di svelenire I'atmosfera politica e creare il clima di colla-
borazione necessario affinche I'incipiente decisiva stagione delle riforme 
si awii con qualchechanche di successo 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Opposizione, serve serieta 
cambio della leadership chi 
perde se ne va. Lo schieramento 
sconfilto sceglie un altro leader 
e si prepara alia prossima cam
pagna elettorale facendo tnoci-
nio nell'opposizione parlamen
tare 

Qui, ne Forza Italia ne Allean-
za nazionale, per motivi molto 
diversi che attengono alia natura 
delle loro organizzaziom politi
che, possono convocare i loro 
congressi e preparare la sostitu-
zione del loro leader Questa e 
una debolezza stmllurale che 
conlinueranno a pagare, anche 
se farebbero bene a consultant 
comunque, in mancanza di pro
cedure piu rigorose, I loro iscrit-
ti. i loro sostemtori. i loro lian-
cheggiatori 

Pinna o dopo, con u senza 
congrc'ssi e consultazioni, Berlu
sconi e Fini dovranno atlrezzarsi 

a fare una sana, e speriamo lun-
ga quanto la legislature, opposi
zione parlamentare. Sarebbe au-
spicabile una opposizione radi-
calmente critica e decisamente 
proposiliva. Al momento, i ten-
tennamenli dei leader del Polo 
sull'accettazione delle presiden
ze di un ramo del Parlamento e 
di alcune Commissioni di garan
zia e di controllo sono nvelatori 
di preoccupazioni strategiche e 
diveigenze politiche profonde. 
be loio resistenze derivano non 
tanto da una concezione diversa 
della democrazia, che poi non 
sanno formulare, quanto piutto-
sto da una valutazione delle 
convenienze politiche contin
gent! Insomma, la domanda 
che si pongono e: conviene al 
Polo essere chiamato a svolgere 
un IUOIO inclslvo sull'agenda e 
sui lavon parlamentari? Questa e 

la domanda sbagliata. Quella 
giusta e: conviene alia crescita e 
al consolidamento di una demo
crazia maggioritaria che i'oppo-
sizione svolga un ruolo vislbile, 
statutariamente individuato, 
r-ientato dai principi del con
trollo, della critica, della contro-
proposta? La maggioranza degh 
esponenti del Polo che contano, 
sono pochi, teme di non sapere 
affatto, con i suoi molti parla
mentari inesperti, praticare dal-
I'opposizione i principi della de
mocrazia maggioritaria, pioprio 
come non ha saputo praticarli 
dal govemo 

Infine, per essere credibile, al
ternative e continuativa, una op
posizione parlamentare deve 
avere una piattaforma program-
matica coerente Non pud cei-
care di combinaie, tanto meno 
in sede parlamentare. quando 
tutti I nodi verranno al pettine, il 
massinio dello statalismo con il 
massimo del liberismo, I'appog-
gio alle rivendicazioni del Noid 
(Est e Ovest) con il soslegno al 
meridionalismo assistenzialista, 

la demagogia populista con il 
(presunto ma minoritario) libe-
ralismo di Manchester o di Chi
cago 11 Polo ha seminato vento 
nella campagna elettorale. Non 
e affatto sorprendente che stia 
raccogliendo tempesta. Natural
mente, nel breve periodo, quan
do il governo dell'Ulivo dovra 
mettere ladici, sara confortante 
rallegrarsi dello stato confusio-
nale del Polo, e persino delle 
sue eventuali microscissioni. Nel 
lungo periodo, perd, quando al
le preoccupazioni per il buongo-
verno si aggiungeranno quelle 
per la conclusione posiliva della 
transizione italiana, che richie-
dera le opportune e ambiziose 
revisioni costituzionali, la man-
canza di un'opposizione demo-
ciatica, alternativa e proposiliva 
costituna un seno mconvenien-
te. Anche se si tiovera sempre 
qualcuno nell'Ulivo e dintorni 
pronto a fare la sua opposizione 
Pfirticolarisiica, non sara la stes
sa cosa e. soprattutto, non saia 
sufficiente 

[Gianfranco Pasqulno] 

Fausto Bertinottl 
<DI saggezze ce n'e piu d'una, 

e tutte sono necessarle al mondo; 
non e male che esse si avvlcendlno 

M.Yourcenar 
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