
Ripa deposits il simbolo anche per il maggioritario 
Lettera di Orlando al leader della coalizione 

II Ppi «per Prodi» 
Verdi ancora incerti 
Sulla scritta del simbolo, spiega Rosi Bindi che «sarebbero 
andate bene almbedue le ipotesi» mentre Gerardo Bianco 
specifica I'accoido raggiunto dal Ppi (quaranta seggi alia 
Camera e 25 al Senato, cioe una quota pari al 10%). Tratta-
tive ancora in corso quanta alia distribuzione dei collegi e 
suite candidature tra i partner dell'Ulivo. Leoluca Orlando 
scrive a Prodi, preoccupato per «lo stato della coalizk>ne». I 
Verdi, per tutelarsi, con il simbolo anche nel maggioritario. 

• ROMA. Reazioni nervose. Co
me a piazza Affari, Ma non di tiroli si 
tratta, bensi di simboli. Comincia-
mo da quello con cui si presente-
ranno i Popolari e alleati per la quo
ta proporzionale con Prodi capoli-
sla, Nel simbolo compariranno 
Gonfatone, Stella alpina della 
Volsk-Partei, quello dell'Uhione de
mocrats e la scritta: Per Prodi. Era 
sembrato, nelle ultime ore, che ci 
fosse un'inverstonedimarcia. 

Inversione nella scritta: Per I'Uli-
vo. Ma allora, che senso avrebbe 
avuto che Prodi si presentasse con i 
Popolari? Quella non sarebbe stata 
la lista Prodi ma «per» Prodi, pre- -
mier.iAnoisarebbero andate bene 
ambedue le ipotesi* spiega Rosj 
Bindi, del Partita popolare. Certo, la 
scritta •Per Prodi» sara, comunque, 
trainante. E Bindi: «Se Prodi 6 trai-
nante, noi speriamo di essere spin-
gerttl.. Per non parlare di quel cen-
tro nebuloso, chiamato «uno e bi-
no» (da Paolo Franchi sul •Corriere 
della Senwdiieri). 

Dini versus Prodi? Troppi pre
mier per un solo centra? Un centra 
nel quale •ancora una volta II Ppi 
views indlviduato come una forza 
DoHtic«raitementeradicafazata»si 
arrabbia il segmlariodeJ Ppi, Gerar
do Bianco. Venga.il direttore del 
•Corriere., Paolo Mieli, venga a un 
conlronto-chiarimento pubblico, 
scegliendo tul tempi e sede. Cos! 
capita quali sono >le caratterlstiche 
del Partita popolafo e la smettera, 
attraverso i suoi columnist, di rhol-
gerci accuse •pregiudizialmente 
ostilk In questo modo, i lettori del 
quotWiano di via Solferino non si 
raccapezrano. 

Per Bianco, d'altronde, assieme 
alle punzecchiaturedei media, am-
va il corteo di temi (e proUemi) 
della campagna elettorale. Intanto, 
polemlca espliclta nei confronti di 
Buttiglione e Mastella <che pure do-
vrebbero richiamarsi a una cultura 
cristiana della politica e invece gift 
a demonizzare gli awersari. Figu-
riamoci, Buttiglione ha dichiarato 
che nell'Ulivo si realizzerebbe «una 
concentrazione di affari»,' Replica 
del segretario Ppi: •£ lui, Buttiglio
ne, ad aver messo direttamente la 
politica dentro gli affari». 

E poi, questione seggi. Quaranta 
alia Camera e venlicinque al Sena
to, ecco I'accordo raggiunto dal Ppi 

m ROMA. Ma dove, e che cose, la 
politica italiana? Nel giomo in cui 
vengono depositati 276 simboli 
elettorali, e mentre divampa ia po-
lemica tra Sgarbi e Barbareschi a 
«destra», Chiambretti, Grilto e Beni-
gni a "Slnistra»? L'ltalia e alia vigilia 
di Weimar, o all'ultima replica del 
Bagaglino? Forse la politica eanda-
ta «sottosopra», come suggeriva un 
seminario organizzato sabato mal-
tina dal Crs (Centra per la riforma 
dello stato) nella sede del Manife
sto. «Sottosopra», in realta, e la te-
stata fissa di una serie di docu-
menti che hanno fatta per molti 
versi la storia del femminismo ita-
liano. 

L'ultimo, diffuso recentemente, 
si intitola «E accaduto non perca-
so», Contlene un annuncio plutto-
sto impegnalivo • Giuseppe Cot-
lurri !'ha trovato •straordinario, 
emozionante», quasi un «parlare 
blblico. -: <ll patriarcato e finilo -
cosl comlncia questo testa, (inna
te da un gruppo di donne legate 
alia Librerla delle donne di Mila-

con gli alleati dell'Ulivo. Specifica-
zione ulteriore; si tratta di una quo
ta pari al 10%. Sull'altro terreno mi-
nato, quello dei collegi e candida
ture, poco di fatto tra i partner del
l'Ulivo. Tratlative ancora in corso. 
•E non vi nascondo che si sta liti-
gando proprio per le Marche, dove 
il Pds si e chiuso a ricck» chiosa il 
segretario del Ppi. 

L'interrogativD non e sciolto. La 
conclusione incerta. Ma, promette 
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Bianco, da parte nostra non verra 
alcun gesto ultimativo -alia manie-
ra dei Verdi. Dobbiamo essere una 
forza politica seria e determinata*. 
Qual e il gesto ultimativo dei Verdi? 
presentare, cautelativamente, il 
simbolo - non si sa mai come fini-
sce, meglio prevenire che soffrire 
dopo - per la Camera e il Senato, 
dopo aver depositato il Sole che ri
de peril proporzionale. 

Nel proporzionale sono sicuri di 
farcela. Quattro o cinque parla-
mentari pensano di strapparii. Pe-
r6, a questo punto sorgono le diffi-
colta. Per i Verdi Prodi non e piu il 
leader dell'Ulivo ma il capolisla dei 
Popolari. Progetto e leader di quel 
progetto cambiato in corsa. Altra 
contestazione: tutti quei Verdi spar-
si nei Comitati Prodi, adesso che 
dovrebbero fare? Votare Ppi? 

LilettendiOrtMdo 
E siccome i guai non finiscono 

mai, succede che contra i Verdi ar-
riva la lettera-siluro di Leoluca Or
lando, scritta a Prodi. II leader-del 
Movimento per la Democrazia La 
Rete, si dice preoccupato per lo sta
to della coalizione «all'intemo della 
quale stanno emergendo nei fatti, 
volonta e spinge orientate a margi-
nalizzare le diverse anime della 
coalizione>. Questo, a fronte di «un 
contributo costrutlivo nell'interesse 
delta coalizione, e cio anche nel-
I'incredibile vicenda del rapporto 
coi Verdi, aderendo a pressanti sol-
lecitazioni». 

Ribattono i Verdi: bugie e solo 
bugie. Non abbiamo mai lavorato a 
un accordo elettorale con la Rete. 
Su questa vicenda non vogliamo 
tomarci. Avevamo deciso da sem-
pre di presentarci da soli,- anche se 
con le lisle proporzionali aperte 
(per circa la mela) a indipendenti 
come Claudio Fava o Nando Dalla 
Chiesa (usciti da un po' dalla Re
te). 

In realta, la Rete si dibatte in mil-
le ditfieolla. I suoi parlamentari 
spendibili non hanno nessuna fan
tasia di unirsi ai Verdi i quali, a un 
data momenta della discussione, 
volevano la'cotitolarita del simbolo. 
A parte che per decidere occorre 
come minimo un congresso, la co-
titolarila avrebbe significato spazi 
televisivi, rimborsi-spese per la 
campagna elettorale. Adesso alia 
Rete resta la Sicilia e Palermo, dove 
il suo insediamento e, ancora, di 
qualeconsistenza. 

Ancora dalle parti dell'Ulivo. II 
deputato progressista Giuseppe 
Giulietti respinge «i veti» di Rifonda-
zione comunista alia sua ricandi-
datura nel collegk) in Umbria dove 
fu eletto nella scorsa legislatura. 32 
sindaci hanno chiesto la sua ricon-
ferma e ci sono «iorti prateste con
tra il diktat del Pro. II guaioeche, in 
questa fase, piu o meno tutti alzano 
la voce, per chi I'avesse dimentica-
to, mancano pochi giomi alia chiu-
sura delle liste. 

RoflHMf>rodieWalterVeHroiii.AsMstra,Gerardo Bianco. Alberto Pais 

Mentre il Professore si dingers verso Sud, comindando da Alatri 

Partono i pullman dell'Ulivo 
Veltroni dall'Umbria punta al Nord 
Viaggio in Italia. Anzi, in due Italie. I pullman di Prodi e Vel
troni partiranno questa mattina da piazza SS. Apostoli, uno 
verso Sud, l'altro verso Nord. II viaggio di Prodi inizia ad 
Alatri, in provincia di Frosinone, quello di Veltroni ad Or-
vieto, in Umbria, regione dove il centro-sihistra sta dando 
1'esempio di come I'Ulivo potrebbe governare l'ltalia. II ca-
so umbro al centre di un libro-intervista al segretario reg'io-
nale del Pds, Alberto Stramaccioni. 

• ROMA Una partenza in disce-
sa. Lungo i lomanti del colle di una 
citta antica e da sempre piccolo fio-
re all'occhiello del buon govemo 
delle sinistre, in una regione stori-
camente rossa. II viaggio in Italia 
del numero due dell'Ulivo, Walter 
Veltroni iniziera oggi da Orvieto, tra 
monument! restaurati ed echi di 
rassegne jazz da non molto termi
nate, per poi proseguire nei due 
capoluoghi, rispettivamente di 
provincia e di regione, Temi e Pe
rugia E in discesa sara anche la 
partenza di Romano Prodi il cui 
viaggio verso Sud inizia oggi da 
un altro piccolo e significative) 
centra, ricco di arte e cultura, co
me Alatri, in provincia di Frosino
ne, con le sue mura ciclopiche e 
la bellissima cappella della basili
ca, i cui restauri fuomo inaugurati 
da Scalfaro. I due pullman move-
ranno questa mattina da Roma, 

SACCHi 
da piazza S.S. Apostoli dove ha 
sede I'Ulivo. Prodi proseguira ver
so Sud, prime tappe Mondrago-
ne, Caserta, Acerra. Veltroni an-
dra verso Nord iniziando il suo 
viaggio proprio da quei luoghi 
che hanno sempre offerto I'esem-
pio di come le sinistre potrebbero 
govemare questo paese. Ed ora 
ne offrono un altro: quello di co
me il centro-sinistra. I'Ulivo po
trebbe guidare l'ltalia. 

Un libra sul caso umbra 

II caso-umbro e al centra di un li
bro-intervista del giornalista Walter 
Verini al segretario regionale del 
Pds, Alberto Stramaccioni, dal tito-
lo Una certa idea della politica, 
con prefazione di Ernesto Galli 
Della Loggia, Edimond editore. 
Tra rienrdi personal! e politici 
Stramaccioni e Verini passano in 
rassegna la storia di una genera-

zione, dal '68 ad oggi in una re
gione rossa, la generazione dei 
quarantenni oggi alia prova nella 
guida dell'Umbria. Una nuova 
classe dirigente con il rovello di 
far uscire sempre piu il circuito 
politico-arnministrativo dalle oli
garchic, per entrare in sintonta 
con i cittadini. Si parte dall'Um
bria dei primi anni 70, dove con 
Pietro Conti presidente della 
giunta regionale, arrivarono an
che dal Giappone per capir me
glio cosa significasse il bengover-
nare, ma dove iniziavano anche i 
problemi di un partita che, come 
dice Stramaccioni, si appiattl 
troppo sulle istituzioni e le deci-
sioni non sempre venivano prese 
con trasparenza. «Quella di Stra
maccioni - scrive Verini - e una 
generazione un po atipica... che 
ha respirato a pieni polmoni I'a-
ria del Pci e di questa partita ha 
succhiato i valori iorti e ideali del
la politica, ma e stata appena in 
parte, non solo per motrvi ana-
grafici, toccata da certi settarismi 
ideologici, solo sfiorata da rigide 
concezioni deli'appartenenza...». 
«... Si piid rompere - sostiene 
Stramaccioni - questo circuito 
chiuso, cominciando innazitutto 
a far complete ai partiti, a partire 
dal Pds, qn passo indietro rispetto 
a ruoli impropriamente ricoperti, 
dando spazio ad energie nupve, 
presenti nella societa, nelle pro

fession!, nel mondo del lavoro, in 
quello del volontariato.L'elezio-
ne alia presidenza della giunta 
regionale del professor Bruno 
Bracalente, preside della facolta 
di economia e commercio del-
I'Universitadi Perugia, va in que
sta direzione. 

CMtrasMsbaal63% 
A quelle elezioni la coalizione di 

centro-sinistra raggiunse il risultato 
piu alto d'ltalia, ottenendo il 63% 
circa dei voti. Prima ancora nel 
Marzo del '95 il congresso regiona
le programmatico del Pus, organiz
zato un po sulk) stile adottato dalle 
forze laburiste, dette un impulso 
decisive al tatale cambiamente dei 
vertici amministrativi in una Regio
ne dove il Pci era stato alia plancia 
di comando da quasi mezzo seco-
lo. «Non e consueta - scrive Galli 
della Loggia - nel costume italiano 
che chi e impegnato in politica e 
abbia un compito di direzione de-
cida ad un tratto di parlare fuori dai 
denti... >. Ma aggiunge anche che 
proprio per questo il segretario re
gionale del Pds •abbellisce ed edul-
cora troppo la storia passata del 
Pci, partita anche democratico e ri-
formatore ma legato al lascito mar-
xista-leninista». Partita che oggi, co
me Pds, proprio in una delle sue 
stariche roccaforti ha deciso di 'fa
re un passo indietro per diventare 
•sempre piu partitodei cittadini». 

Discussioni tra uomini e donne, e generazioni diverse, sulla «fine del patriarcato» 

Se la politica va «sottosopra» 
no - non ha piu il credito femmi-
nile ed e finito». OvAo che una si
mile affermazione faccia discute-
re. E infatti intomo al documento 
e cominciata una discussione 
che si moltiplica tra sedi politi
cly librerie, aule universilarie. 
SaLjto a Roma, mentre con Ma
ria Luisa Boccia e Cotturri, del 
Crs, discutevano, tra gli altri e le 
altre, Rossana Rossanda, Mario 
Tronti, Lia Cigarini, nella sede del 
•Centra Virginia Woolh la "fine 
del patriarcato* veniva interrogata 
da ragazzi e ragazze tra i venti e 
trent'anni, insieme a Alessandra 
Bocchetti e Franca Chiaromonte. 
«Figll e figlie del femminismo», se-
condo il titolo che Paola Concia 
ha data all'incontro. Una settima-
ha prima, occasione simile voluta 
da alcune studentesse della fa
colta romana di Sociologia. Con 
qualche uomo, come Massimo 
Canevacci, studioso appassiona
to delle culture critiche giovanili. 

Ma che cosa centra, si dira, con 
la politica e la sua crisi? Centra 
per la doppia novita della prpvo-
cazione che viene da questo testo 
femminista («Ma se & finito il pa
triarcato - ha osservato Gabriella 
Bonacchi - e finito anche il fem
minismo...*). 

U M "cartartura del potere» 

Per la prima volta si terca esplici-
tamente un'interlpCMziqne maschi-
le ( almend con gli uomini «la cui 
virilitasiesprime fuori dallacompe-
tizione maschile per il potere e il 
primato.), e si indirizza una sorta di 
monito alia politica. 0 meglio al 
«Politico» rappresentato da istitu
zioni e partiti in continua perdita di 
senso. Gia, perche il patriarcato sa
ri anche finito, ma la scena della 
politica - quella che si vede in tv - e 
affollata da leader maschili in com-
petizione, Da Napoli e arrivata la fo-
to di Berlusconi, Fini, Buttiglione, 
Casini, mano nella mano, circon-

dati dal tifo da stadio. Dall'altra par
te sicercanocon piu imbarazzo Di
ni e Prodi, D'Alema e Veltroni, Ber-
tinottieRipadiMeana...Aparte Ire
ne Pivetti, che sta con quel mattac-
chione di Bossi, di signore se ne ve-
dono pochine. Ci6 provoca rabbia 
in una parte dell'altra meta del cie-
Io. Ma anche estraneita, o una spe-
ciedicompassione. «Elacaricatura 
del poterei, taglia corto Lia Cigarini. 
Parafrasando concetti che nel testo 
in discussione parlano dell'«impo-
tenza crescente del potere», e del 
bisogno simbolico, semmai, di una 
nuova autorita-autorevolezza. 

Quella che pu6 nascere dalla 
politica basataSulle relazioni, «figu-
ra dello scambio» di pratiche politi-
che svolle capillarmente da donne 
e uomini (forse piu donne) «acuisi 
deve se il cosiddetto corpo sociale 
non si sfascia, se la vita associata re
sta vita e non unacoabitazione rab-
biosa...». Pratiche non riconosciute 
e nominate, finora, come «politica». 
E ormai impossibili - secondo Ua 
Cigarini - nei luoghi politici definiti 

dal maschile, come i partiti e le isti
tuzioni. «Ma la politica - protesta 
Mario Tronti - e nata per costituire 
un potere non necessariamente 
negativo... Alia coppia autorita 
contro potere, preferisco mutuare 
dal vostro pensiero quella di desi-
deriocontrodominioe. 

Autorita edesiderio 
Rossana Rossanda accetta inve

ce quell'|dea («Non era un po' que
sto il senso dell'egemonia gram-
sciana?»). Ma ha un altro dubbio: 
•Dal 70 in poi non ho voluto accet-
tare cariche pubbliche». Illusorio 
pensare di contrastare dall'intemo 
ia deriya negativa, lo svuotamento, 
del Politico. Ma oggi, se si vede la 
possibility di wimettere nel Politico* 
cid che ne e stato rirnosso, se e'e 
una cosa nuova da affermare, e 
possibile pensare che questo pro-
cesso non «riattraversi la rappre-
sentanza»? E un punto di conflitto 
anche tra posizioni interne al pen
siero deiia differenza. Ma il conflitto 
- dice Cigarini - «e anche un sinto-

mo de|l'awenuta liberty femmini-
le». Del resto il patriarcato finito, 
morto, ora andra anche «seppelli-
to», E se la crisi della politica delle 
Istituzioni e dei pnrtiti e anche rifles-
so del tramonto di questp antico or-
dinesimbolicp, rischieconflitti non 
mancheranno. Tra uomini, tra don
ne, tra dpnnee uomini. ',•••• 

ChleUrtherBHsset? 
II conflitto non spaventa certo 

Massimo Canevacci. Se istituzioni e 
partiti vengono «spezzati», «dissol-
ti», non ci metteremo a pjangere. 
C'e chi in questo «disord|ne» trova 
piu agio, e ha vogliadi «brindare». E 
forse 1'atteggiamento pre*alente tra 
i giovani attratti dalla discussione? 
Non sempre. In quell'auladi Socio
logia un ragazzo cerca di ipartire 
da se». «Capire la nostra identita e la 
prima battaglia, e non e uno scan-
dalose lo propongono le donne...». 
Pero lui non disdegna la battaglia 
nel suo consiglio comunale, a Tau-
rianova, contro la mafia. In cui, ma-
gari, si impegna anche un partita. E 

un giovane di destra, parlando al 
•Virginia Woolf», non ha problemi a 
dire che il conflitto aperto dalla dif
ferenza tra i sessi trova un soffice 
•cuscliietto* in quel chiamarsi <ca-
merata-i, con le amiche che fanno 
politica. 

•Era cosl anche per noi, tra com-
pagni e compagne, nella Fgci - os-
serva Franca Chiaromonte - poi ci 
siamo accorte che ci perdevamo 
qualcosa,..". Ma il piu sicuro di se -
tomiamo a Sociologia - e Lutlier 
Blisset. Unnome che significa tutti e 
nessuno. II Luther in questione non 
ha dubbi: non e prigioniero della 
sua identita maschile. Pud sentirsi 
uomo alia mattina - dice - donna al 
pomeriggio, dopo aver navigato in 
Internet, e magari in questa versio-
ne essere accolto nella riunione se-
paratista delle sue compagne di 
studio. 

Di Luther Blisset, identita noma-
de a disposizione di tutti, in facolta, 
hanno anche dipinto un ritratto. 
«Ma perche - dice una studentessa -
sembra proprio un uomo?» 
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