
W-
Stefano Rodota 

giurista 

«Stupri e Aids? Ora temo croriate» 
m ROMA. Milano: un gioyane se
ropositive stupra I propri nipotinj 
(gei, sette e nove anni). Roma; un 
tosskodlpendenie In Aids concla-
mato violent* per ore una tredl-
cenne, Queste due vicende, bruta|i 
e uistissime, si sono rovesciate sul-
roplntone pubbUca nei giro di 24 
ore, I'una dopo I'atoa, susritendo 
molto clamote e anche una propo
se: rivedere la legge, lasciandoca-
dere i txmeficlconcessiagliirWMh . 
tati malati di Aids. Due ipotesl, in 
particolare, sono state avanzate. 
La prima: a chi, in Aids condama-
to, condnua a compieie reafi nor, < 
dovrebbe pU essere permesso di 
slare fuort del catcere (come oggl 
awiene). La seconda: si dowebb^.. 
ro sotloporre gli stupratori, obbH'' 
gatoriamenle, al tew per i'accefla-
rnenkj della sieropcaiUvita. Al giuri-
sla Stefano Rodota abbiamo cpJe-
slo dl commentare tali proposte. 

Fa eM MMNMt dM * M M * 

nWMl dlMBV Ml ItAlttMMtW-
to tnppo. SI do*: batta OM la 
«NW nwcht. C M ftnoMM IM> 
nwDWaatraiL 

Prima dl pariare delle ipotesl che 
vengono avanzate, devo dire ehe 
ho un llmore pM generale: non 
vorrei, cloe, che si ripetesse quan-
ID accadde, a suo tempo, con la 
legge Gozzlni. Quando comincia-
rono a essere concessl I Dermessi 
ai detemili, si scaleno un fenome-
no di ampllltcazrone, per.ctM to; 
modo ossessivo si rlpeteva: i dcte-.-
nuli in pemiesso commeffono 
troppi reati, bisogna cambiare la 
legge, E. invece, pel si scoprt che 
non soltanto 4 recidivl erano per- . 
centualmente molto pochi. ma 
anche che II [enomeno era notei' 
volmenle ridotto rlspetto a quanto 
accadeva ncgli oltri paesi Cost. 
oggt, bisogna fare attentione. Da 
epWodiiche sono gravtsslmi, ma 
che appaiono assolutamenle dr-
coscrittl. non si possono Awe 
motivl di allarme sociale. Cosa 
che, fra I'altro, da una parte, flrtl-
rebbe con I'accrescere uBerlor-
mente la sugmatizzazlone dl que
sts malattia; e, daU'altia. potrebbe 
provocare un conlraccolpo sul 
teneno sla della legistazione sla 
delle norme gls in vigore. 

Qmato,kii«rt*,il*«aa1at*ffl-
emtio. Vkummthft ftrdbtaa 
da Matt, pM M W H H , pfoptM 
ctM» hi sapa convnatta IHMM 
rwtl, H iMtota di « n non M M I 
pU gadtm m bwefcto daM »• 
btrtt. 

SI, Alull dice anche che questi de-
tenuti, Invece di tomare nelle car-
cert, dovrebbero avere a dispell-1 

zione strutture ad hoc, perch*1 si' 
tratta dl malati che non possono 
eflettivamente slate in carcere. 
Ebbene, secondo me questa e 
un'ipotesl su cui si poo lavoraie. 
Naturalmente, I'obieUivo non de-
ve essere quello di date una tispo-
sta alle preoccupazioni sarte in 
segtilto a questi ultimi episodl. II 
proplema, tnvece, e evitare che 
come rlsultalo finale si abbla una 
slietla Inglustihcata su tutti i dete-
nuti. Mi spiego: si cone il rischio 
che 11 magistrato, lemendo che 
nuovl read slant) commessi. adottl 
un criterio di inteipretazione mol-

•Temo si ripeta ck> che accadde con la 
legge Gozzini, quando si dkeva che i de-
tenuti in permesso commeRevano troppi 
reati, e non era vero per niente...". II giuri
sta Stefano Rodota commenta cosl le rea-
zioni allarmate seguite ai due stupri, com
messi da malati di Aids. «I1 feaobbligato 
rio? Rischietemmo una deriva, con I'allar-

gamento senza fine di questa imposizb-
ne». E poi; <£i potrebbe terse affrontate la 
questione dei reati ripetutt. Se I'imputato 
e malato di Aids, potrebbe cioe essere re-
cluso in una struttura ad hoc. Ma occorre 
molta cautela. Introdurre frettolosamente 
una novlta pu6 stigmatizzare ulterior-
mente questa malattia>. 
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to stretto. tigido, a svantaggio di 
coloto che di recidiva non ne han-
no e che sono In uno stadio avan-
zalo della malattia. Non dimenti-
chiamolo. questo: si ttatla, co-
munque, di un beneHck> conces-
so sok) net caso in cui la malattia 
siaavanzata, 

E u tMtr £ powfeft, M I oad di 
•tupm, knponw p*r tagge alllnv 
putM* dl «Mtoporal aTMam* 
drt 'HM Nwi d sttiMiMW, In 
qHMto modo, M axUm ptrtoo-
IOM? 

Su questo punto bisogna essere 
rnpttQ, motto cauti. Gi4 I anno 
seorso, sono stato molto colpilo 
da una sentenza della Cotte costi-
tuzionale, che ha reso obbligato-
riolltesfnellosvolgimentodiafcu-
ne atlivtta protessionali. Una sen
tenza, a mio pareie. a^omentata 
in modo molto freltoloso. Temo 
dflweto una deriva senza fine uet-
so Cobbllgatorieta, pet cul si ricoi-
ra al (est anche quando non i 
stietlamente necessario. Fra I'at-
ho. tuttj quelll che si occupano di 
quesli ptoblemi ntetlono in evi-
denzacome limposlzione del test 
ptesenti pill costi che benef ici. 

ChtgmM«dlcostt7 

Inlanto, 1'obbligalorieta del lest 
compotta limliazioni della liberta 
personals, che nella stragrande 
maggiorania dei casi sarebbero 
ingiustlfkate. Indue, se queste 
analtsi venissero genetalizzate, la 
gente tenderebbe a sfuggirvi. Men-
tre e ntolto pin vantaggloso un la-
voto di informazione e di convln-
zione petcM ci si sottoponga 
sponlaneamente al tesl. TutH con-
vengono sul fattoche flUesla sia la 
sola strategia capace di tktune il 
rischio sociale. Facile caplme 11 
motivo; se una persona teme di 
essere obbligala a sottopotst a 
un'analisi che, Ira I'altro, causa 
delle disciiminazioni, tender^ a 
stuggirvi. Cosl, per un verso saieb-
bedisinfonnata. per un altro si tro-
verebbe in una condizione di 
clandestinita. E questo * i l teneno 
ideale sul quale cresce il rischio 
sociale della malattia. C'e poi 
un'altra questione... 

Quato? 
£ un problems che, in prospeMrva, 
dere essere considerato^ r^uarda 
il segreto professfonale del medi
co Supponiamo, cioi. che un 
medico sappia che un proprio pa-
ziente, sieroposilivo, non ba infor-

mato della malattia il partner o la 
partner. Oomanda: il medico poo 
superare il segreto professionale 
che gli impone il silenzio? Cli e 
permesso, in sintesi, infoitnare il 
parmefi In FVancia, sono stale for
mulate ipotesi in questo senso. 
ma I'Ordine dei medici re ha re-
spinte. E, pert, la questione e 
aperta, perche c'S un conditio tra 
il dlritto del malato alia riservalez-
za. da una parte, e il diritto alia sa
lute di una seconda persona, dal-
I'attra. 
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COM m pent*} 

Secondo me, ci sono infoimazio-
ni, riguardanti la sfera privala, che 
in alcune situazioni devono essere 
per fotza di cose condivise. N^-
I'ambilo dl un rapporlo dl coppia, 
In particolare, devono essere con-
divise le Inrormazloni su ciO che 
potrebbe mettere a repenlaglio la 
salute del pailner e avere conse-
goenze, per esempio di tipo gene-
tko. sugli eventual! fi^li. 

C'e cht dte« U*ogn* ebblgara 
gUMupmorl aMttoponl d twt 
p«cM to vtrtJma Ha • dhttto d 
tapo* to, ottre «d mitn suMo 
tovMMB*,i«MMallcoMa0D. 

Secondo me. i rischi del teslobbll-
gatono sono motto elevatl. E, in 
realri, avrei piacere di discutere 
con gli Bpectalisti della materia 
una questione: non sarebbe piu 
sempiice se a sottoporsi all'accer-
tamenlo fosse la vittima della vio-
lenza? £ una domanda che real-
mente mi pongo, non una aifer-
mazlone, Pero, forse sarebbe il 
modo dl evitare I'imposizione del 
lest, che, come dicevo, pu6 deter-
minare una serie dl consegnenze 
negative. Del resto, II rischio del 
contagio £ motto basso; per con
tra, introducendoil (estobbligato-
rio si ha una siciira. ulterkne stig-
matizzazione della malattia. 

PwcW? COM »otMbta wrcad*-
n M I t a M w h a t M*giH« 
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Alia fine, II presunto violentatore 
verrebbe giudlcato anche per la 
sua condlzione di sieroposilivo. 
Invece, II reato di stupro deve es
sere valutato per qudlo che 6. 

S w a i n a k w l awe, la alm-
•MltMU d*Mib«mtota, k iw-
da di gladfatD, ttfmVa* M*era 
Gonvidarata •a'attravanta-. 

Un'^gravante? Per cominciare, 
escludetei questa possibility nei 
casi in cui il contaglo poi non si 
verificasse. Dal punto di visla giuri-
dico. infatti. rilenere che la consa-
perolezza della propria malatlla 
sia una particolare forma dl «ten-
tatfvo di un reatoi-... Be', ci andrel 
proprio cauto. 

Pwda, I'nma accutatod -t*n-
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... St, a me sembra una decisione 
dlscutibile. In quel caso, sono stall 
commessi alcuni reati gravissinil. 
Si giudrchlno questi. intanto. Se 
poi si dovesse veri'icare ancne la 
trasmissione della malattia. alioia 
andrebbero applicate le'norme 
del codite che giS ci sono.'Per 
esempio. e un reato procurare le-
sioni, e a maggtore ragione lo e 
causare un'affezione grave. L'e-
ventuallta che una persona tra-
smetta consapevolmente una ma
lattia, insomma, £ gia stata consi-
derata. Ma ripeto: se un compor-
tamento pud, in astratto, provoca
re un contagio. e pero in concrete 
non lo causa, ebbene, non tilengo 
che a£> possa considcrarsi un'ag-
gravante o un reato. 

MofaM, In quwta trieanda, an-
eba la mazlona. fane ecceariln, 
HakwiltpadatM. 

Senza dubbio. Si e veriheato quel 
che si deflnisce un «addensamen-
to statisticox. Cioe, in due gtomi 
consecutivi sono accadutJ due ca
si molto simili, II che ha fatto scat-
tare una sensazione di consuelu-
dine. di «normalita-. Invece; siamo 
di fronte a episodi assolutamente 
eccezionali. II problema &, dal 
punto di vista stahstico, cosl circo-
scritto, che non pud essere irattato 
rimettendo mano alia legge. Si 
puo invece inlervenire nei casi di 
recidiva, nei modi che suggensce 
Aiuti, ma sempre con molta cau
tela e con II massimo di dlscussio-
ne. Proporre soluzioni frettolosee 
improwisate mi sembrerebbe 
molto grave. Questa * una malat
tia terribile, non £ permesso gio-
care 

Per parlare alia gente 
esaltiamo tutte le anime 

del centrosinistra 
AKHusaaunw 

S ARffiBE DAWERO singolare se la costruzione di una 
nuova alleanza per il govemo del paese procedesse 
senza incontrare dffffcolB, diHidenze, incomprensre-
nl, Nello spazio di un anno le forze che oggl vengono 
chiamate di centro-sinistra si sono rltrovate da opposi-

^ _ _ _ _ bid, in ordlne sparso, del govemo Berlusconi a soste-
nitrici di Ouii e vHtoriose alle recerrtissime elezkml. II processo, av-
venuto con rirmi vertigiriosi, non conosce ancora sosie ed S Ionia-
no dal trovare un protilo dennito. Se I'alleanzaacul si vuol darcor-
po vorra guidare una nuova stagknte di rinnovarhento ed essere 
credibile motto dipendera da cidche mettera in campo per rimuo-
vere oli ostacoH, drssipare dubbi e goprattutto per decilrare ed en-
(rare in sintonfa con t sentiment! protbndi delle clttadine e dei cit-
tadini italiani. PetchrScB avvengaogni forza dovra fare la sua parte 
e la dovra fare In misura tale da lar nsuHare la coalizlone qualcosa 
di piu che un assemblagjtio stanco o (urbescamente rissoso. E 
questo sara tanto pICi possSbiie in quanto ognuno non solo rivendi-
chl la propria identita ma la dispiefflii, non si autoiimrti. 

C'e un non detto che pure si aflaccia - in mondi e persone an
che dlslanti Ira loro - e cioe che per dar luogo ad un alleanza dl 
cenrro-sinistra m particolare la sinistra debba rinunciare a qualco
sa, Insomma che una simile alleanza sia possibile solo se 11 tessuto 
connettlvo e dalo dal moderatismo. lo non penso che sia cosl. 
Quel modo di pensare ignora dei lalli e parte da un'immagine vec-
chla delta sinistra, del Pds, Innanzitutto ogni mondo poiiticocullu-
rale checostituisce lacoatizione ha attraversalo in questi anni tap-
pe di innovazione considerevoll die possono costifufre oggl la vi
tality stessa della coalizlone. Non solo, il Pds hacominciato a sedl-
mentare la svolta dell'89. e 1'ultima cosa che si aspetta e quella d! 
dover giustificare il suo ruolo, come e emerso Irmpidamente anche 
nei suo recente Consiglio nazionale. Sono queste le convinzioni 
che hanno mosso centinaia di donne di sinistra e di centre laiche e 
cattoliche. amblentaliste e (emministe prima a sottoscrivere un 
breve manifesto cornune // osnOo-stntstra che uogtiamo e poi a 
piomuovere un IncoMro con Prodi e Veltroni. 

Negli stessl mesi in cul sui mezzi di infbrmazione campeggiava 
la polemica suU'aborto. divampata poi ghislamente dopo il gravts-
sifflo intervento di Batdassane. in Parlamento e fuori si sono pro-
dotti i priml conlronti. le prime proposte comuni, i primi success!. 
Sotto il govemo Berlusconi le donne hanno ottenuto, insieme, i 
londi per le pari opportunilfl, rimprendltorialiU lenuninile, 1 con-
gedi parenlali, perl mcremento degli assegnl familiari. Successiva-
menteun'azloneconcordatahacrMisenlitorinserimentodi norme 
arirldiscrimlnatorie nella legge elettorale regionale. La nuova pro-
posta di legge sulla violenza sessuale. basata su querela e potroci-
nio gratuito, e laccordo suite penskmi, contenente il rlconosci-
mento della malemita e del lavoro di cura ai fini pensionisrlci, co-
stituiscono esempi solari dl come le donne che fanno riferimento 
al centro-sinbtra, possono (are una polilica di riforme. agendo in 
prima persona, valorizzando il meglto della propria identita e co-
stituendo cosl polo di attrazione anche per le donne del centro-de-
stra. La stessa proposta di impiegare i l ne per cento della spesa sa
nitaria nazionale perqualHicare e sviluppare i consultori possiede 
dawero una marcia in piu di alcuni tratti d! difensivismo costltuitl' 
sia nella rivendicazione della -prima e ultima parola» che. soprat-
tuttOi dal rilenere il dialogo^on i cattolici possibile accetlando In 
qualcbemodol'adozioneprenataleoladissuasione. 

UALCHE MESE fa in un comunicato stampa le donne 
popolari in merito al dibartito sulla 194. sulla bioetica, 
senvevano «AI proaresso della scienza deve accompa-
gnarsi la crescita della cose ienza. Delia coscienza fem-
minile In modo particolare, perch* non vi saranno solu-
zioni politiche adeguate senza la convinzbne prolonda 

lie donne, ma anche della coscienza maschile chiamata in cau
sa sui temi che non riguardano solo le donne ma che sono al cuo-
re della condizlone umana e della evoluzione chile di un poporo. 
La coscienza del limite & II punto dl partenza per i l nconoscimento 
del vatore» Queste riflessioni non furono riprese da nessun mezzo 
dl iniormazione. Se ci sr chiede II perch£ non si puo aver risposta 
se non attraverso un'analisi del funzlonamento dei media e del ri
schi che cone la polilica se trasformala ulteriormente in spettaco-
lo. Cid che pill conta per le donne del Pdse laconsapevolezza che 
alcune idee elaborate nei passato. quali la coscienza del limlie in 
polilica e nella scienza, possono sviluppare oggi tutta la loro fe-
condita nellaffrontare. con altre culture, slide del terzo millennio. 
come la bioetica, e altre, come i tempi, possono ispirare oggi poii-
ticbe concrete dell 'inlera coalizione. 

Esistono poi fronliere inedite allraversando le quali si puo sla 
determinare un proeramma sia anprofondire ed alrargare R dlaio-
go, tra esperienze diverse e veccnissime e non legale alia dlscus-
sione su legal. Bisogna osare ed enlrare in comunlcaziorte con 
donne che si sentono autonotne, lorae grazie alle contaminazioni 
del temmlnismo ma con petcorsi propn. Ed e onnai il tempo che 
la leadership del govemo del paese sia di donne e uomini.lonon 
credo che re lorze che lanno riferimento at centro-sinistra potran-
no mai dividersi sulla difesa o meno della 194. Infatti molti uomim 
hanno acquisito una diversa sensibility proprio grazie a quei con
front!, anche aspri, che hanno accompagnalo laTegge. Ma soprat-
tutto, al dl la di mille ipotesi. non to credo per tin sempticissimo 
motivo: le donne democratiche possiedono una cultura politica 
che. pur partendo da diflerenze. sul rapporto libera-responsabili-
ta e in gradodipradnne lemediazioni piu atte fuori da ogni stru-
mentalua. Perle donne del Pds, per lo stesso movimentoiemmini-
.•aa si tratta di volare alto perchele citladine italiane gia lo fanno o 
lo vogliono. Se il percorso, tutto o in parte, lo facciamo insieme il 
volO sara pifj libero. 
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Grande prova di democrazia 
pace dl Impedire ilcollasso del si-
sterna nievidenziale. La maggio-
ranza del mondo del lawao ha pe-
rdcompreso le ragioni di chi chie-
deva un assenso.>la capito che i 
finnatari Don erano i •traditori" del 
granrJe movimento dellauttmno 
scorso. F/ano quelll che avevano 
inteso portare quelle lone ad uno 
sbocco posilivo. 

£ anche utile, pert, indagare le 
ragioni dei •no>. Un'analisi, assai 
sommaria. dei primi risultati. por
ta a vedere nei tronte del rifiulo la 
soinmatoria di motivazioni diver
se e conlraddilone. C'6 ii -no» del
la Fiat di Miianbri o della Piaguio 
di Pontedera. accanto al -si* della 
Rat diRivalta 0 della Pirelli Bicoc-
ca di Milano. C'e il «no» di gran 
parte dei metalmuccanici, accan-
to ai «si» degli edili e ad una consi
stent* presenza di "no» tra i p»te-
legrafonid. I poitatori della conte-
sta?ione sono spebso gli operai di 
una determinate generazione, 
giunti alle soglie della pensione. 

con una aspellativadelusa. rinvia-
la di due, tie anni, C'e, in questa 
specifica protesta, in questa voglia 
di fuggire dall'azienda, anche un 
segnafe per i sindacali e per la si
nistra. II mondo del lavoro. i! mon
do operaio, scnle il proprio isola-
menlo. in una societadilustrini, di 
consumi opulenti e spesso inutili. 
di lactlisuccessrdecretatipercial-
ironi improwisali. Vive sulla pro
pria pelle una manlenuta >inferk>-
lita sociale-. Non r> solo una que-
slione di salari taglie^iati dalt'in-
llazione (il problema qui e risolvi-
llile solo affronlando Nnalmente il 
rapporto tra quanto paga lim-
prendilore e quanto arriva in bu-
sla paga al lavoralore). L'indigna-
lione degli ultimi Cipputi nasce. 
crediamo, da un peggioramenlo 
complcssivo delle condiziom di 
lavoro lodicono lecifresullecre-
scenti preslazioni straordinarie. 
•.iillaccelcrazione dei rilmi. sugli 
infortuni. E nasce dal conslalare 
lesistenzu di uno slaio sociale 
non pi a in grado di soddistare le 

esigenze del duemila, magari con 
la possibilita di conciliate il telela-
voro ponato sulle fibre ottiche. 
con i treni rapidi per i tanli -pen-
dolari- non scomparsi. Un succes-
so. dunque. ma anche un allarme. 
per il movimento sindacale, chia-
malo a riprendeie un ruolo piu 
impegnativo sullorflanizzazione 
della societaesullorganizzazione 
produttiva, sui temi della salute, 
della fatica psicofisica. di un vero 
protagonismo e non di una parte-
cipazione subaltema in fabbnea-
Altre motivazioni del "no» sono, 

Soi. dkaraltere politico. Non solo 
ifondazione Comunista ha lailo 

una ciimpagna durissima contro 
le proposle dei sindacati. E' scesa 
in campo, con intenti diversi. cer-
to. anche la destra di Alleanza Na
zionale e quel la di Forza llalia 
Quello che perfl pia impressiona. 
in questa consultazione. 6 laltissi-
mo numero dei partedpanti Cin
que milioni di lavraalrici e lavora-
tori, dicono i dirigenli di (,'gil. Cisl 
elj i l. hanno raccolio I'invito al vo
to segretu. Sono stati insediati 45 
mila seggi ed erano ill duecenro-
mila i volontari organizzaiori del-
rinizialiva. Un nolcvole passo 
avanti rispetlo ad un allra massic-
cia consultazione, quella per I'ac-

cordo del 23 luglio 1993 su un 
nuovo sistema di contratlazione e 
la fine della scala mobile. Albra 
avevano partecipato al voto un 
milione e360 mila tra lavorarricl e 
lavoraiori In quel caso, per6, sen
za la prcsenza dei pension ati. La 
percentualc dei "sl» era stata allo-
ra pari al 67 per cenlo, vicina a 
quella che si prevede potra scatu-
nre da questa nuova consultazio
ne. Sono dati che dicono che. 
malgrado i land hecchini - specie 
fra i promotori di quale he referen
dum - il movimento sindacale non 
6 mono. L'esame di massa a cui 
ha voluto sottoporsi pone, oliret-
tutto. le premesse per stabilire 
nuove regole. nei rapporto con i 
lavoraion, per chiamarli ad espri-
mere non solo un voto a favore o 
un volo contrario, ma per contri-
buireall'attiviiadelsindacalii, nel
le sue diverse fasi. a cominciare 
dall'elaborazione delle richieste. 
Ed ora la parola spetta al Paria-
mento, chiamato a compicrc le 
scelte di;(mitive Esse non poiran-
no calpestare la fiducia della mag-
giotanza dei ^si". ina non potran-
no nemmeno non lener tonto di 
una fosda importantc, .sia pure 
contradditorio. di malesscrc so
ciale. (Bruno Uasllnll 

A m D r a A n g i o h n i 

~Ou«ndo parlAno dt me ho I'angoacla, 
quasi come quando non parlano d l me» 

Bene Midler 


