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DALLA HUM* PAQINA 
lemo. a garanttre, neancho dal-
lopposizione, la compattezza dei 
suoi ranghl. Alttettanto grave, spo-
cle se ei al propone di goveinare 
I'llalia. D'altra parle Hon c'e que-
stale rllevante (pcnskini, priva-
llzzazioni, Rai, Europa) in cui !e 
diverse force del Polo abbiaiio vo-
ralo alio slesso modo. Nello slesso 
pcrludo I'Ullvo e la Lega sostenc-
vano II governo, assumendosl re-
sponsabiliia assal ritevanil in Par-
lamonto e nel Paese. Quests & la 
dllfcrcnza. Ancora una volia, ieti, 
la dostra ha moslrato o dopplez-
ia o Incapacity, o tulle e due le 
cose insieme. Da mesi ormai il Ca-
vallere non nc azzecca una. Dalla 
nconfltta della moziorte di sfiducia 
lino alia camevolata sutl'Europa £ 
Maio uti roMrib di etron. Cbsl co
me lo e stato I'elevare un uomo 
come Mancuso a leader carismail-
co della deslra. Oggi mold si pen-
tono, ma 6 tardl. Ora II Polo dovra 
dare, unito, una risposla. £ dlspo-
BIO ad un accordo. ratllicato in 
Parlamento, per elezioni a magglo 
n ghigrio, In modo da satraguar-
ilare <l semestre europeo? Lo ve-
ilrrmo In aula. A seguire le gira-
volle del Polo viene solo il mat di 
testa. Del comportamento assunio 
dalla deslra si ricordino sopialtut-

10 le donne e gh uomlnl chc ave-
vano dalo llducla al Polo, immagi-
nntrdo che potest rapprcsentare 
una soluzrane scontata alia crisi 
llaltana Non e siaio cost, non e 
cosl. E gll itallanl. tuat. ora non 
possono lar llnla dl non saperto. 

Un aliiu tenia ha dominate i cum-
menll nel Transatlantlco di Mon-
tecitorio. Parlo dell'lntervista dl 
Massimo D'Alema sui glomali c i 
giotnallsti. pubblicalo su Prima 
cnnmnKOtione e anticipaia da La 
Slampu. D'Alema ha posto, con 
decisione, un tenia reale lo slalo 
dvll'inlormazione italiana. II tema 
c'£, tuito. L'lnicrvisto contiene 
molte verits. Ma conliene anche 
affermazlani sulle quail non sono 
daccordo. t dunque bent' discu-
teme serenamente. Dico la mia 
opinions. Non c'e dubbio che 
gran pane del giomallsmo itallano 
sia attraversato, oggi. da un ecces-
so di "leggerezza-. Le cose che ac-
cadono, specie rtell'universo della 
politica. vengono passate da un 
illtro chc spesso lascia passare so
lo la schiuma delle cose: le pole-
Allelic, gli Insulli, i pettegolezzi. I 
coslddettl relioscena. Quel fltlro e 
ormai usurato. e non lunziona 
piCi. E pei allro vem che anche 
nella coiifezlone del giomali - e 
(juestotlgiia'dachicomemehdi-
rlge - la gî rarchla delle notizie in-
segue uno slereoiipo, ed uno soki, 
del giisll del pubbllco, che sembm 
sempre pld assomigllarc ad uno 
speltatore selezionalo dall'Audilel 
the ad un More medio. Cosl fion-
K-ono gll •alleggerimentl* che 
tinppn spesso inscguono i modcl-

11 e I'universn televblvo. E puo ca-
pltaro cosl che. (tcciime il Parla-
mentn approva una norma ('he 
|in>vedp che il Consiglio di amnil-
nlslrniloiie itclla Rai sia (onnnto 
ilallostiissonumerodirappiesen. 
tanti per I due schierameml (»e-
tondo uno schema dewminntn 
•In 41.si vndaa vercare Inpropo 

La politica e i giornali 
Riflessioni su due voti 
e su una polemica 

WALT**vm.ntOM 

sito la preziosa opintone del gmp-
pp vocale di Noia Oilandi. CI sono 
molte insldie nascoste nel nostra 
lavoro. Ognl giorno la realty si ma-
nllesta come una sequenza di tra-
hoccltelti. Ogni volta una nolizla 
ci olire la sua (accia \isibile e ci 
tenia, ci mvita, ci propone di resla-
re (ermi II. Magari consenlendoci 
di osservare le Impurita della pel-
le Etalvoltasimeltonoinmotoin-
conlessabili suggestion! dniche 
Questo porta spesso a dimenlica-
re i diritti della persona. Un titolo 
di giomale puo dlsliuggefe un es-
sere umano. Usiamouna pistolae 
non sempre stiamo atlenli a dov* 
dirigiamo la canna delrarma. SI 
ifdoito loto di bambini che non 
ciovrebbero essere visle, si w:rivo-
no nomi che non dovrebbera es-
sere scritli. .si dimentkano nolizie 
(cotne le assoluzioni Riudiiiarie) 
che possono restitulre una dignita 
inglustamente sottralla. 

UniNJtotHMaHollato 
Per lare intormazione ci vuole 

la patente. diceva Popper Non so 
se sia vera. So per6 che guidiaino 
un aulobus allollalo, nun una mu-
nupo^to. £ la nostra responsabiLi-
IS C la qualitfl del nostro la™m. 
Discutiamo, percio Ma allargan-
do il campo a riempieudo i pol-
moni di osslgeno. Alirimrmi il da-
shdlo per i cronisli parlamentan 
indiscreti pud essere scambialo 
per cificlie non e. Cloe il rimpian-
todi un tempo in cui i giornali era-
no ossequlott e uilicinli. Pi in wall 
nel riportare i cnmunlcati ulliciuli 
dei partIII ma cieclti, mitti, sordi, 
come le Ire scimmietle. nei vedcre 
I contrasri, le lone, le contraddi-
JUOIII •: I filcichi della |yilitica Di-

ciamoci la verits. 1 giomali sbircia-
no dal buco della senaluia la poli
tica. Ma la politica ama tarsi sbir-
ciare. Ama raccontarei atlravcrso 
battutc. ammiccamenti, rivelazio-
ni di riunioni forse segrete. 

La politica gioca eon I giornali. 
almeno tanto quanto accade il 
contrario. 

Ci un serissimo lavoro delle 
commission! parlamentari. £vero. 
Ed ha poco spazio, e anche vero. 
Ma in quale parte del mondo ne 
ha? Altrove t leader della politica 
si occupano della riforma sanita
ria o della politica monetarla Da 
nessuna pane dell'Occidente svi-
luppato la vita politica & concern 
trata attomo ad un balletlo tattico 
che sembra la partita di tennis 
senza pallina di -Blow up.. «Quan-
do si vota?«. "Cosa laranno quelli 
dell'FLD di Costa?- Siamo sicun 
che questi quesiti siano Initio del
la mallzia di cronisti impeninonti' 
Non e di questoche parliamo nel-
le nostre riunioni? Non £ di queslo 
che si parla in un paese in cui do-
vevamo iare il blpolatlsmo e ci ri-
troviamo trenlacinque partiti7 Do
ve dovevartio costruire la demo-
cra/ia dellallemanza e non si rie-
sce ad avere allro che govemi lec-
nici? Non siamo noi politic! a co
struire quotidianamente, con le 
nostre poliliche. un casleilo golico 
con decine di pone? 1 giomalisli ci 
inseguono II dietro. Talvolta si per-
dono Talvolta si pc-rde la politica 

Si puo aflermare che i giomali
sli non aiulano a imhoccare le 
slrade giustc. Ma c concorw.1 di 
colpa, semmai 

Ci poi, nelle cose delle da DA-
lema, un punlo dl principio chc 
non mi IroVa (faccordo La sn,i 

Uliano Lucas 

prelerenza per ia tv come sede pei 
I'invio di messaggi polilki «com-
paltiit. rispelto ai giomali. .Nell'in-
formazione la stampa passa attra-
verso un mediatore». D'Alema ve-
dequestocomeunlimite.lo, inve-
ce. bo un po' paura di un'intorma
zione senza mediatori. 

lmwWM«uropei 
Da cittadino penso che la tv, o i 

giomali, non possano esseie un 
microlono aperto o una pagina a 
disposizione. II giomalisla 6 lo 
strumenlo di mediazione ira i let-
tori e la realli. Ha scrllto il cardi
nal Martini: "Mediatoreecoluiche 
si assume i risclii di ogni traduzio-
ne: tradurre. concretamente. si-
gnifica andare all essenziale, cer-
care il senso di una vicenda in s& e 
nel conleslo, e riferlre con parole 
vive». II giomalismo non deve ri-
soivere un problema, deve rac-
contare, solo racconlare. I suni 
occhi vedono ciO clie il leltore 
non puo vedere. II suo racconlo 
sari piu o meno fedele, piil o me-
no onesto, piu o meno lurbo. Per-
che ci sono i bravi raedici, ma an
che quelli che Ian no del male. Co
sl ci sono i bravi giomalisti e sono 
land, e quelli che usano ileinismo 
e il mesliere plti cite II laleiilo e la 
rurkisita J gioniali italiani avran-
no, hanno, mille diletli. Ma HI non 
scambierei il nostro modello con 
quellodeglialtri paeii europei Li 
e'e una divisione di compiti, di 
ruoli: qualcosa clie allude (oise ad 
una specie di divisione di ciasse. 
Tulli, un po' piwincialmente, elo-
giano la Fmiibfu'tF'Altgenmnc o 
LfMimdf. Ma quelli sono giomali 
pef le eliles inlellelluati. Per il po-
potaci sono la B'rV'o. in Inghlller-

noaiigii Pare 

ra. il Sun. Giomali detti popolan in 
cui politica ed economia non esi-
slono. II mondo che wene raccon-
tato ̂  quello del peltegolezzi e de-
gliscandaletli. 

Non lo invidio, quel mondo. 
Prelerisco aprlre ogni maltina i 
nostri giomali. C'e sempre ossige-
no per il cervello Sia un bell'arti-
colo. o una intervisla, o un rac-
conto, una storia. lo non credo, 
dawero, -che e un segno di civilti 
lasciare i giomali in edicola*. 

OMISMO p*t II CMVtHO 
Credo anche che D'Alema lo 

abbia detto per provocare, non 
credo lo possa pensare dawero: 
un paese che non legge i giomali 
e un paese povero di ossigeno 
Semmai il problema £ che i gior
nali sono letli troppo poco. Ma 
queslo e un discorso vecchto e 
tungo. I giomali, ormai, hanno un 
ruolo nuovo. La rv censura i biso-
gni primari di inlomiazionc. I gior
nali devono soddisfare i seconda-
ri: il racconlo, il com memo, lap-
profondimenlo. i relroscena. C'e 
chi predilioe i primi e I secondi e 
chi i lerzi. E un problema di bilan-
ciamento, spesso non di scetla 
esclusiva. lo, poi. non credo allat-
to che ia tv sia uno strumenlo neu-
tro, che non sia un •medialore>. 
Gli studi piu noti raccontano co
me I'occhio della teleeamera non 
sia obietlivo. Basla il taglio dell'in-
quadratura. I'illuminazione. la 
sceltadel regista per costruire una 
•mediazione«. Prendiamo un lac-
cia a faccla lelevisivo. Due sfidan-
li, stesso tempo, stessa inquadra-
tuia in piano amerkano. Opli, 
perfezione e fatta. Non e cost. Chi 
dei due siede a sinistra i awamag-
gialo. Gli psicologi dimostrano II 
perche. Non c'e neulralita, c'e 
sempre mediazione. E. aggiungo. 
quasi sempre le interviste dei gior
nali sono rilette all'intervistato I 
giomali ilaliani hanno propriety 
iroppo legate a holding linanzia-
rie. E un problema reale. Ma e un 
problema legisiativo, dunque poli
tico. Come loeil fatto che la tv sia 
nelle mani di un unico conhollo. 
U si. manca i'ossigeno Culiurale. 
estetico. naitalivo prima ancora 
che politico 

E sara cosl con Internet. Qui e 
Rodi. L'informa'tone e malena da 
regolare. II nostro compito e. piCl 
che dare giudizi, gaianlire con le 
leggi il pluralismo e la liberty di 
stampa. Cio che ad esempio la de
slra aborrisce lo ho iroparato a 
"I'Unlta- a lare -il mestiere- Ed 
ora, dopo qualche anno di ap-
prendislato un poL speciale. ho 
capilochequestolavoiomiha in-
segnato molto Mi ha insegnalo a 
cercare, adascoltare. aconquista-
re non dico la venti, ma le mie 
slcsse convinziora Ho imparalo 
che ci »sono molle pidciae in cie-
kiein lerra» diquanlene conlem-
pli ogni giomo. la vita |»>litica. Ho 
conosciulo meglio il dolore e it 
potete. Forse. spero, sono miglio-
rato anche come uorno politico 
Anche per questo ho scritlo que-
sie note. 

D'Alema ha detto la sua opinio-
ne. con nidezza ed anche con co-
raggio. Cio che 1 ceito e che il suo 
obietlivo e far cresccre la libertA 
d'inform.izioiie 

Discuterne. puo essere mile Per 
tulli 

«Andreotti e Moro? 
Rivendico la fermezza 
contro il ricatto Br» 

V9IMIOLAMAUA 

C
ARO DIRETTORE, prendendo spunto dall'episodio del 
giovane che ha conteslato la stretta di mano ira il Pon-
tef ice e I'onorevole Andreolll, Enrico Deaglio porta II di
scorso sul delitto Moro e in particolare sulla questione 
delle lettere da lui serine durante il rapimenlo. «Queste 

^ ^ ^ ^ lettere, per lungo tempo considerate apocrife, inaccel-
tabili. "sicuramenle non di Moro"- -sosliene Deaglio -, erano in-
vece autentiche, in particolarenei giudizisullonorevole Andreotti 
e oggi tutti lo sanno. Nella dolorosa vicenda del rapimento e del-
luccisione dell'onorevole Moro vt luiorto he partiti che con assolu-
ta deieraiinazione manlennero una posizione lineare In tulta ta vi
cenda: luronola DemocraziacnstianadiZaccagnini, ilPaitiloco-
munisla di Enrico Berlinguer e il Partito repubblicano di cui era al-
lora leader Lfgo La Malla. 

Quesletn? tone poliliche. in raccordo conlinuo con il governo 
presieduto dall'onorevole Andreotti e con Cossiga agli Inierni, 
mantennero una linea che lu oggetto gifl altera di aspre polemi-
clte, sia da parte di partiti della maggioranza. come il ferlito socia-
lista. sia da parte di movimenti poiiHci, come per esempio Lotta 
Continua a lla quale faceva capo Deaglio. 

Ricordo esatlamente, a dlstanza di oltre 15 anni, I'emozione 
cite si dilluse nella Camera dei depulali quando ctrcolaFono le pri
me voci che fosse stata rilrovatauna lettera dell'onorevole Moro e 
lansia con cui essa venne poi esaminata, nel nostro caso, nell'ain-
bito del Partilo repubblicano. 

Pei noi -cosl come credo per lonorevole Berlinguer e per I'o-
norevote Zaccagnini - non fu mai questione di domandarci se le 
lettere fossero vere o apocrife. La questione era ed * se si potesse 
intavolare o meno una trattanva con le Brigate rosse. sia che a 
chiederlo fossero ambienti politic! della sociela italiana. sia che 
fosse lo slesso onorevole Moro, posto che egli avesse scritto di sua 
spontanea votonta o sono detiatura del suoi torturaWri. 

Per questo. per quanto straziante fosse dire di no ad un uorno 
in imminenie pericob di Vila, nelle mani di una banda di spietati 
assassini che non avevano esltato ad uccklere cinque uomini della 
sua scoria per polersi impadronire di lui, lo Stato democratico non 
poteva che fare quello che fece. cioe rifiulare 11 ricatto, limiiarsi ad 
operare con i mezzi di ricerca disponibili e, al massimo, sperare 
che gli appelli all'umanila delle Brigale rosse lanciati dalle autorita 
rel^tiose potessero - per quanto improbabile ciO apparisse - sorli-
re qualche effetlo. 

Queslalu la posizione della Democrazia cristiana ed & bene ri-
cordare quanto cio peso su un uorno come Benigno Zaccagnini 
che a Moro era personalmenle legato. Quesla lu la posizione del 
Partilo comunista itaiiano, come ha giustamente ricordalo Lucia
no Lama in una beila dicbiarazione a commento deM'articolo di 
Deaglio. Questa fu la posizione dei repubbticani. E il presidents 
del Consiglio. onorevole Andreotti, tenne esattamente la linea che 
le forze poliliche che ne soneggevano la maggioranza gll chiesero 
di tenere. 

1
0 PERSONALMENTE non credo che Moro sarebbe sialo 
salvato dalla trattatlva. Ma certo £ possiblle su questo 
punlo avere opinions differenti. Quello che 6 certo e 
che se lo Stato democratico, nelle condizioni di assolu-
tadebolezza in cui era, mlnalo dal didentro dalla P2e 

^ _ attaccalo da fuorl da un lerrorismo cost selvaggio, aves
se aperto una trattatlva con le Brigate rosse. si sarebbe aperta la 
strada ad una involuzione democratica: all'indomani della trattatl
va la reazionepopolare sarebbe stata che la vita degli umili uomini 
della scoria era stata sacriHcala. ma quella di un membra della 
classe poi Mica era stata protelta con ileedimenro delle istiluzioni. 

II discredito del sislema democraUco sarebbe stato cosl pro-
londo da iado lacilmente ttavolgere. secondo il dlsegno che univa 
le forze eversive che operavano fuori e contro, con quelle che ope-
ravano dal dl dentro dello Stato, E invece nel giro di tre anni il ter-
rorismo enlr6 in una fase di assoluto decline e con esso vennero 
messe in luce le name della loggia P2 e di lutto quel magma di ser-
vizi segreli deviati che aveva awelenaio pe' olfe dleci anni la vita 
italiana. 

Per quesla ragione not dobblamo difendere quelle che luroto 
le decision! dl allora. A noi. per lo meno. era abbastanza evidenle 
che in quelle lettere vi losse >lo slile« dell'onorevole Moro. Ma era 
allretlanlo evidenle che si Uattava di cose suggerile all'onorevole 
Moro dalla consapevolezza di trovaisi di honte a degli spietali as
sassini. Chi pretendeva e pretende che si tratlasse dl libere enun-
clazloni poliliche deile quali discutere, dl (alto legiltimava le Briga
le rosse come un inlerloculore politico e le loro azioni come una 
legitlima forma di azione politica. Se Moro fu ucciso per salvare lo 
Stato. tu un sacrificio inevitablle. lo penso che sarebbe morto co-
munque. Ed e molto grave insinuare che la Democrazia cristiana -
o 1'onorevole Andreowi - lo volesse morto. In ogni caso noi inlen-
dlamo assumerci la nostra parte di responsabilitl. 

Quanto alia vicenda da cui Deaglio prende le mosse per risol-
levare questo problema, debbo dire che se di lionte alia gravila 
delle accuse mosse all'onorevole Andreotti. il Pontefice ritiene che 
si Irani di accuse non fondate. egli non solo non interferisce con la 
giustizia nello stringergli la mano, ma in un certo senso fa bene a 
stringergliela. 
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