
Interviste&Commenti Domenica 3 settembre 1995 

H superpotere di SuperGemina 

Sergio Cofferati 

«Temo che non stiano 
pensando aflMustria» 
m CERNOBBIO. Sulla riva del lago 
di Como, nel giardlno dl villa d'E-
me. II segretario generale della Cgil 
Sergio CoKerali scone i giomall 
cite rtportano I graftd deU'opera-
zione di lusione tra Gemina, Mon
tedison, Reifin. 

C O M M M M M D M T 
Ml pare unacosa gla vlsla. SI ripar-
la di un polo chimlco itallano. di 
un nuovo grande gruppo private. 
Sperlamo solo che non vada a fi
ning come le allre volte. 

Tu riodiMMa ohhNlea NICMIOMI 
baaa. 1) MMbra cm II pragatto 
attain ptod, dal puiMAwMah-

Inlanto blsogna late chlarezza. Si 
paita della Montedison, e tuts 
pensano alia chlmfco. Ma la chi-
mtca ormal e solo una pane, e 
neppure la pdncipale. dl questo 
gruppo, L'agro-lnduslria, lener-
gla, le assicurazlonl, complessiva-
mente pesano molto d( p lu. 

liiMmmi, I'obtoWvo vara daHV 
IMMrioM MnUoa I eonbtl iM-
ta ihNgMbtttlsM daRa «Nid. 
ca lMlm. 

E evldeiiie. II molore dell'opera-
zlone nun rislede negli aspeltl in-
duslriall, ma in que III (inanziari, di 
polere. In queslu si, e'e una co-
slants da sempre in Italia la ehi-
mlca e crocevia di interessi linan-

zlari e polltlci enotrni. Interessi 
che anche Inqueslocaso mi pare 
slano stall assolulamente preva-
lenli. 

E •are < pt*M amwMlato hi on-
CM rihvmtl MnMIIWRM fwl 
rtMMtto di U M aarte bnportM-
ta daH'appantto MwMata na-
ztoMra-Daquaataaaatadittta 
U p*n cba I'aparaziMM potM 
M M vakrtata *MWmmmt»? 

SI, certamente. Nel comparto chi
mlco e'e laccorpamento dl un 
polo tutto privato e lulto concen
trate nelia chimlca secondaria. 

Hal Smart par rocMpaitaie? 
Non ml sembra il caso. Non vedo 
sowapposlilonl Important! tra 
Snia e Montedison. Anzi. ci sono 
sinetgie che speriamo vengano 
sviluppalo. 

N H W M poNttMla d M M ! 
conNpotopuMHcof 

Direi assolutamenie di no. II polo 
privato e quello pubblico ormal si 
sono dillerenziali: al primo la chl-
mica secondaria. al secondo quel-
la di base, le -commodities-. In 
londo e la lappa condusiva della 
lunga ristrulturazlone della chimi-
ca ita liana. Allinizio degli anni 70 
c erano 5 grandi operaton. doma-
ni si saranno ridolti a due, 

Ma non c'» ula ta chhMca, di
ce*. 

Inlatti. Pensiamo al comparto 
eneigetico, che assume una rlle-
vanza tutta particolare alia vigilia 
della privatlzzazione dell'Enel. La 
Edison 6 gia il secondo produttore 
italiano. Unita a qual tanto di au-
toproduzione della Snia, con quel 
gruppo di azionisti etie si ritrovera 
aile spalle, si candklera a un niolo 
di primo piano in un comparto di 
assoluta rilevanza straie^ca. 

E pol f t lulto I mtot I'aaHoria, 
tomtleimamTl, ItoMlr*.. 

Appunto. Siatno di fronte a una 
concennazione di proporzioni ri-
levanli. Oggi. a dilferenia che net 
passalo, alcune regole ci sono. E 
io spero che le aulorita antitrust 
sapranno vigilate sulla cosntuzlo-
ne di conglometati nuovi abba-
staiiza gtandi da ieggere la con-
correnza intemazionaie senza co-
Mituire nel contempo nuove posi-
zioni di monopolio e di limitazk)-
ne delta conconenza. 

Al comparto ediloriate. owiamen-
te, ma anche a quello assicurati-
vo. ton la Fondiariacheenlrade-
finitivamente nell'oibita della Me
diobanca e quindi dt'lleGenerali. 

Cesare Romiti 

«Ma dov'e Timpero? 
LaRattornaall'auto^ 

• CEHNOBBIO. Cesare BomKi. 
amniinlsnatote delegate della Rat, 
ha letto i gtanali e non e contento. 
-Non 6 vera, dice, che la Rat ha 
messo le man! sulla chimica, e ve
ra piulloslo il contrarkn. Ai gioma-
listl che Io atlomiano nei corhdoi 
di Villa D'Este offre la sua interpre-
tazione deiloperazione Montedi
son. -Bisogna distinguere in questa 
opeta îone un aspetto industriale, 
relalivo al luturo detla Montedison. 
da quanto riguarda direttainenle la 
Ral". 

a t*tofM 0 pinto d vtata Mon-

tMHM. 
La societa, dopo il salvataggio 
operato da un gmppo di bardie. 
era alia ncetca di un equilibrio 
netrazionaiiato. Non mite le ban-
che intendouo Inlatti rimaneie 
azionisle. La Montedison in Italia 
e importante. Se non si iosse giun-
ti a questa soluzione. ne rimane-
vano soltanto due, enlrambe ne
gative: La Montedison saiebbe li-
nita in mano a qualche gmppo 
straniero, o saiebbe stata destina-
ta alio smembramento. 

E4»qulehalM«vt«wl«n«t 

INTEBVISTEOI 

OAMovmntoMi 

Noi avevamo annuncialo - I'ho 
fatto k) petsonalmente, gia tte an
ni fa - che avremmo dlmlnuito 
progresslvamenle la nostra prc-
senza nella Gemina. Tte anni ta 
avevamo il 30fe, oggi circa il 20. A 
conclusione dell'operazione 
scenderemo all'8. e avremo cedu-
to il controllo delta Snia. Con que
sta operazlone si pu6 dire che la 
Fiat si concentre sul suo -core bu-
sinnes», e cioft sull'auto, ottenen-
do contemporaneamente due rl-
sultati importanli: incasseremo un 
sacco di soWi e inseriietho la Snia 
in un contesto Industriale piG fa-
voievole al suo svi iuppo, 

Ml vol MMto ta qatla ptt «H» 
tfBlwdaaaamiiQvai flanajn. 

Calma. Vedrete intanto che entre-
ranno importanti soci. Pol alcune 
banche resteranno... 

Q»a» 

Penso che le piu interessate pos-
sano essere Comit, Credit, Banca 
di Roma. Ma saranno mold i soci 
importanli, e nel patto di sindaca-
to che si stipulera e gla deciso che 
si voteriL per testa, e non per azio-
nipossedute. 

SI AM dw It Conw* rt* val«-
tarxto la paatbwtt dl knpwta 
uo'Opa. La rttoMta aoaHHtaf 

I nostri avucail ci nan no detto che 

Iratlandosi di una serie di fusioni, 
lull! gll azionisti sono gi4 su un 
piede di parita. E che quindi di 
Opa non si parla. Se la Consob la 
pensera diversamente, semplice-
mente Toperazione non si lara. 

Hon iWana eha I* rntova «•*• 
canliazMM* adHortata cka al 4a-
tamkw* vtotara la tout aatl-
bint? 

No. Nel '94 j tie quotidian! in que
stions - Conieie della Sera. Caz-
zetla delta Sport e Messaggero -
non hanno superalo insieme il 
20% della diKusione totale dei 
quotidiani. 

Quamfctotaalenaaaadia Maa 
tfldiion r*™* <HwrtMv ofw> 
tha? 

Ci vorra del tempo. Entro setffim-
bre si riuniranno i consigli di am-
ministraiioneche convocheranno 
le assemblee dei soci. II nuovo 
giuppo potrebbe essere operativo 
dall inlziodel'96. 

$ldk«clH*araanipit«M*o4-
darta. 

Io? Ma io ho i miel impegni! Non ci 
penso proptio. Assolutamente. 

Pottabba taito taaflglio, clw la-
w a a MadMwwa. 

Ma che idee... Laseiate che il grup
po si componga. Poichi Io guide-
li to decideranno gli azionisti. 

DALLA PRIMA PAOINA 

La fantasia, 
allunghi la vita 
dato Istat costringe a nfletlere su 
cosa concretamente signilichi vi-
veie in una di queste regioni. su 
quail siano cioe i lattori che non 
solo consentorola vita ma anche e 
soprattutto ta rendono degna 
d'essere vissu la. 

Dal mio ossen/atorio, che e 
quello di una persona immlgrsta 
in Umbiia di recenle, un dato 
spicca su tutti: il dato della parte-
cipazione. su cut le amministra-
zionidi sinistra hanno costmito la 
propria autorevolezza ed insieme 
il tessuto connethvo che ha con-
sentito loro di affrontare, in ma-
niera sostanzialmente solklale, le 
sceltee lecrisi.levacche grassee 
lemagre. 

Dire partecipazione significa le 
milte sagre e teste su cui, troppo 
[acilmenle, si [a dell'ironia. ma 
vuol dire anche discuteie nei 
quartiett di piano regolatore: sl-
gnltica mettere insieme i progelli 
di ciascuno per costrulre un pro-
getlo collettiva; significa program-
mare insieme reti in cui ciascuno 
trovi un slgniHcato e un senso alia 
propria vita. 

Questa credo abbiano fatto, in 
cinquant'anni, le amminishazioni 
di sinistra, e questa mi sembra - in 
sintesi eslrema - la ragione per cui 
si vive piu a lungo in quelle zone. 

Una ragione su cui I temblli an
ni 80 hanno, a dire il vero, lasciato 
il proprk) segno, con un appanna-
mento che e visibile in tanti slitta-
menti piccoli e non tanto della viti. 
quotidiana ma questa resla una 
ragione su cui mi sembra utgente 
tomare a riflettere e lavoraie, tan
to piu nell'ipotesi di allargarla. co
me si spera. ad allre realta. 

Cancellare quelrappannamen-
to e difficile, ma si puo. Magari 
partendo non dalle ideobgie. ma 
da piccoli gesli concieli e signili-
cativi, che ricuciano gli strappi in-
tetvenuti tra cenlri e perilerie, tra 
citta e campagna, fra generazioni 
dhtrse'1 ' 

Piccoli gofcU concreu. i.- ho In 
mefite ad'esempio un gmppo di 
donne anziane di un quartiere di 
Perugia, riunitesi in un centro so-
clo-culturale atlorno a due vec-
chie macchine Singer, hanno co-
mincialo acucire bambole di pez-
za per i bambini della ex Jugosla
via. Un gesto d'affetto, con il co-
raggio della fantasia. E inlorno a 
loro si sono aggregate le ragazzini, 
e gll uominl hanno fatto la loro 
parte spostando cartoni e stoffe, e 
poi anche un altro quartiere si e 
messo in gioco nella stessa dire-
ziofie, e poi le donne si sono in-
contrate (da parti diverse della 

citta. lontane e normalmente in-
comunlcabili) pa- scamhiarsl tec-
niche e material), e le giovani II. a 
carpire i segreti di ability antiche 
dimentkate, ad ascoltate memo-
rie di altte guerre, di allre povertit, 
di vtotenze ma anche di vitwrte... 

Io credo che possa essere que-
sto, un •fare partecipato-, I'anti-
etfl piu etfkace. quello che nes-
sun produttore dicosmeticied e-
lisir potra mai sintetizzare chlmi-
camente. Per recuperare quell'an-
ti-eta appannalo bisognera daisi 
da fare, invenlare nuove strade: 
magari partendo da un gbcatlob. 
se gioco significa essere ancora 
bambini, capaci di fantasia, con il 
coraggio, ancora, disognare. 

[Clari Swanl) 
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DALLA PRIMA PAG1NA 

A Pechino per i diritti delle donne 
modo in cui a Pechino dovrebbe-
ro essere definiti i diritti umani del
le donne. quasi si dovesse intro-
durre una disllnzione tra i diritti 
uniani dcgli uomlni e i piu limnali 
diritti umani dclle donne. Le don
ne debbono sapere che i rappre-
sentanli del lorn paesi lorse vanno 
a Pechino pronti a scendere a 
comproinessi proprlo sulla que
stion* dei diritti dclle donne in 
quanto csseri umani. L'accusa se-
condu cui loccidenle tcnierebbe 
di impom.' ilsuo modellocullurii-
le quale crilerio universale <t falsa 
Uggi la maggior pane dm pareidi-
lendono seiiza codimcnti !̂  loro 
cullura. Anciv? per i paesi del co-
siddetio ueiHdenle IJI miernaiio-
nalizzazione della comunicazio-
ne, le preferenze ilol consumalo-
iv. il molo della Iccuolugia c ilel-
rcconi-imia iiH'iniiak- cosliiuisco-
mi una slidaili wcczioiialc |inna-
tn Eiislciio limlli precisi a lie 

pratiche che un paese puO anen-
dersi vengano acceltate, lodate o 
lollerote dal la comunlta intema
zionaie anche nei casi in cui tali 
pratiche hanno radio! cultural! 
proionde. Ad esempio ta mullla-
zlone dclle hambine non vena di-
lesa ne proiettala al di fuori del-
langusto ambito della polilica so
lo peiche rientra in un "modello 
culhirale". Anche la vblenza con-
tro le donne, compresa la vlolen-
za domeslica. pud essere conasi-
ilerata in abuni seltori dclle socie
ta occldentaii un aspetto di un 
"modello culturale". Ma se sicon-
senle che la violcnza contro le 
donne vengfl tonsidcrata una ca-
tcgoiia separata del comporla-
menlo culturale che si coltoca al 
di fuori dell'ambito della giuslizia 
c della legge, Io Slalo finiscc per 
di\-enlare complice di comporta-
meiili crimlnnsi. La ̂ curezza del
le donne va Iran akfila della sicu-

rezza fisica e abbraccia la salute, 
1'lstiuzione e la possibility da par
te delle donne diavere voce inca-
pitolo per quanto riguarda le deci-
sioni che hanno dlretle conse-
guenze sulla loro vita. Va tenulo 
presenle che garantire pari oppor
tunist aile donne non * solo mo-
ralmenmte giusto, ma e anche il 
sistema migliore per per incie-
menlare la produltivita di lutta la 
societa. II rapporto di quest'anno 
sullo Svi Iuppo umano pubblicato 
dallo UNDP (Progetlo per to svi-
luppo delle Naztoni unile) dimo-
stra in modo quanlo mai esplicitu 
che se da un lato il ritomo econo-
mico degli investimenli nel scttore 
della tcuola & identic o per luomo 
e per la donna, i benefici sociali di 
tali investimenti sono assai mag-
giori quando a lieneliclatue sonn 
le donne Investire nella donna 
paga e a name vanlamio s non 
sob la donna, ma la sociela inte
rs. Equesto vale sia per i paesi ric-
chi che per quelli poveri U Nor-
vegia e i paesi scandinavi hanno 
capiTocheneicasiincuileslmTtu-
jedi potcre oiscriminano icitiadi-
ni pill deholi e vulneiabili, gli in-

terventi corretllvi da pane delta 
Stato non sono pin una possibili-
ia, ma una scelta obbligata. £ con 
la medesima consapevolezza e 
con la stessa convinzbne che 
dobbiamo lavoraie per promuo-
vete le pari oppottunita in tutto il 
mnndo. Quattro sono i settori nei 
quali il cambiamento appaie par-
ticotarmente imponante. Anzitut-
lo listruzlone per tutte le donne e 
essenziale non solo per ragioni di 
giuslizia macomestrumenlo me-
dianle il quale i paesi possono 
realizzare un aulentico processo 
di sviluppio. Nelia donna istruzio-
ne e terlilita sono inlimamente e 
inestricabilmenleconnesse. In se
condo luogo e parimenti cniciale 
per Io sviluppo lnaccess<i delle 
donne al credilo. tn molli paesi le 
donne non posseggono nulla, 
non ereditano nulla e non posso-
IHIoftriregaranzie Inoltrcsownte 
ta legge e conlro di loro anche 
quando tuttocio che desiderano & 
un modesto prestito per divenlaie 
indipetidcnli e produtlive. In terzo 
luoijo I Inraiativa 20.20 adollato 
volontanatnenle in rnarzo a Cope
nhagen in occasione dei Verlicc 

Sociale dell'Onu, e una misura 
concreta per incor^iare i paesi 
a garantire a tutti i servlzi sociali di 
base. Secondo questa proposta i 
paesi in via di sviluppo dovrebbe-
ro destinare II 2(ft del bllando na-
zionale e i donalori dovrehbero 
destinare il 20"i, degli aiuti per 
Ironteggiare e risolvere problemi 
prioritari di carattere sociale ha 
cui lislmzione priniaria. I'assi-
stenza samlaria di base, I'acqua 
potaoile, la pianificazione della 
taimglia e I'alimentazione. In real-
ta siirebbe irnnossibile realizzare 
le aspirazioni della nostra gente o 
tener fede agli impegni presi al 
Cairo, a Copenhagen o a Pechino 
senza destinare aimeno il 20% del 
I) i lane io nazionale ai servizi socia
li essenziali A Pechino dobbiamo 
lace in modo che Tlniziativa 20/20 
sia indirizzaia a favore delle don
ne per poire fine alia condizione 
di svantaggio detle donne e dei 
bambini. In quarto luogo bisogna 
combattere con la massima nso-
lulezza la violcnza contro le don
ne e in panicolaie conlro le bam-
bme. Dobbiamo pone fine non 
solo alia violcnza fisica. ma anche 
alia mnnonza di allenzione nei 

confront! delle bambine e alia ini-
qua suddivisione tra fratelli e so 
relle del cibo, delle cure medkhe 
e degli stimoli culturali con grave 
nocumento per la crescita c k> svi
luppo delle bambine. Essere geni-
lori e un privilegto e un dovere che 
va condiviso in parti uguali dal la 
madre e dal padre. Si * sostenuto 
che a Pechino la lamiglia non su-
rebbe al centra del dibattito. Nulla 
e piu lontano dalla verita di questa 
affermazione.Possiamopmiegge-
re ta iamigtia solamente se nattia-
mo tutti i suoi meinbn con pari ri-
spetto e se consenliamo a lutli, 
uomini e donne, ragazzl e rugnz-
ze, di dare il loro pienocontribulo 
alia societa. A Pechino pwrcmon-
wndicare con orgogllo il nostro 
impegnoe guardarenegli ucchi te 
generazioni future solo grazie al 
forte senttmento di solicfatielit e 
alia convinzione che uomini e 
donne sono uguali e debbono 
componarsi gli uni nei confronli 
delle allre con reciproco ns]ietto e 
considerazione. 

[OmHMMiB.uMllMndl 

http://l~.ru

