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• ROMA. Al bar dell'hotel Excel
sior, prima che cominci il dibaltito, 
D'Alema saluta Berlusconi e Rni con 
un «Siete stanchi anche voi, vero? Vi 
siete convinti che la legge elettorale 
va cambiata?». Berlusconi ammicca: 
«Ci sono anche i casi umani. ASorri-
de D'Alema: iNon si pud proseguire 
con un sistema che fa vincere o per-
dere un candidato dentro stanze fu-
mose, prima ancora ehe cominci la 
campagna elettorale*. Pol, di fronte 
ai ptecoli imprenditori dellaConfapi, 
il primo a parlare e Berlusconi, affati-
cato e sorridenle: «Qui vedete quel 
che resta dei leader... Che fatica fare 
le lisle. Poco fa ne abbiamo parlato 
con D'Alema; questa legge elettorale 
va proprio cambiata*. Replica Massi
mo D'Alema: "Abbiamo perduto 
un'oceasione importante. Perchd 
piu le regale sono condivise, e me-
glio si pud giccare la partita. Dopo le 
elezioni dobbiamo ripartire dall'in-
tesa che stavamo raggiungendo,. 
Perd sbagiia Berlusconi a dire che se 
nessuno vince si rifaranno subito le 
elezioni. Se non ci fosse nessuna 
maggioranza, quantomeno si do-
vrebbecambiare la legge elettorale». 
•La legge elettorale - controreplica il 
Cavaliere - va assolutamente cam-
biata. Perd in una fase di transizione 
andare spesso alle urne pud essere 
positivo...» (iBerlusconi - commen-
lera pio tardi il segretario del Pds - ha 
una visione ginnica della democra-

zia.„»). 
II dibattito fra i leader organizzato 

ieri a Roma dalla Confapi (oltre a 
Berlusconi, D'Alema e Rni c'era an
che Maccanico) comincia cost: con 
un occhio al passato («II vasto ac-
cordo che abbiamo tentato di rag-
giungere...», dice con una punta di 
malinconia Berlusconi) e un altro al 
future. Clod al dopo-21 aprile. E se-
gnala che tra Forza Italia e Pds, no-
nostante il naufragio dell'accordo, 
nonostante lacampagnaetettoratee 
nonostante la ruvidezza di Rni («Ri-
lengo del tutto inutile parlare dl cio 
che avrebbe potuto essere e non e 
stato...»), un canale di dialogo e ri-
masto. «La campagna elettorale - di-
ra Berlusconi alia fine del dibattito -
Sl sta avrelenando per fatti estranei 
alle forze politiclie. Fra i partiti inve-
ce c'd un dialogo civile, Che spero 
continui...». Seduti I'uno accanto al-
I'allro, alia destra del presldente del-
la Confapi Luciano Bolzoni, Berlu
sconi e D'Alema hel corsfl del dibat
tito haflno.PwWato,,hannp sqam-
biato battute, qualche volta hajino 
anche riso tra loro. Ciascurio dei 
due, naturalmente, ha polemizzato, 
anche duramente, con I'altro: ma lo 
scorttro diretto, duro, e stato fra D'A
lema e Rni - che sedeva all 'estremita 
opposta del tavolo e che Vapplauso-
metro ha consacrato vincitore del 
rnofeft. 

D'Alema. Non c'e fra noi una 
polernica vera sul problema fisca-
|e, Lasciamo da parte 1 comizi, e 
vediamo le proppste, L'ltalia si d 
salvata dal Iracollo perche c'e sta
to un patto Ira il mondo del lavoro 
e il mondo dell'impresa: oggi serve 
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D'Alema e Berlusconi: rifare la legge elettorale 
Due ore di dibattito (e di scontro) fra Berlusconi, D'Alema, 
Maccanico e Fini. II cuore della platea dei pkxoli industria-
li batte a destra (piu per Fini che per Berlusconi). E lo 
scontro piu duro e proprio fra il leader di An e il segretario 
del Pds. FVa D'Alema e Berlusconi, invece, la battaglia elet
torale non tronca il filo del dialogo: per esempio sulla rifor-
ma elettorale, che entrambi si ripromettono di affrontare 
dopo il 21 aprile, 

un patto per lo sviluppo che uni-
sca le energie migliori. E questa la 
condizione per la govemabillta. 
Noi siamo una forza di governo: e 
dove governiamo c'e la maggior 
concentrazione di piccole impre-
se, Una sinistra modema sa che 
I'impresa d necessaria alio svilup

po. Per governare bisogna perd 
scegliere le riforme da fare e di
spone di una classe dirigente ca-
pace di fade. Se invece diamo ra-
gione a tutti, non potiemo gover-
nare nulla. Non bisogna lisciare il 
pelo del Paese che protesta. (ap-
plausi) 

Rni. Non e un caso se la sinistra 
non ha la capacita di comprende-

* re le ragioni del lavoro autonomo, 
della piccola impresa... (ooazio-
ni). Vedi, la platea mi da ragione. 

D'Alema. Hai una straordinaria 
capacita di non far ascoltare le ra
gioni degli altri... (qualche fischio, 
uno grida: "Assistenzialismo!') Ho 
perd una domanda da fare: quan-
do siete andati al governo, avete 
occupato posizioni di potere... 

Berlusconi. Abbiamo trovato 
una Rai tuiia dall'altra parte, e 
I'abbiamo riportata in equilibria.. 

D'Alema. Capisco che la lingua 
batta dove il dnte duole, ma io 
(sonide)- mi riferivo a tutt'altro: 
nel Cda della Stel Alleanza nazio-
nale ha piazzato il proprio respon-
sabile economico. Per fare che co-
sa? Quail iniziative sono state as

sume per esempio per il Mezzo-
giorno'' 

Rni. La verita 6 che il governo 
Berlusconi non tia guardato sol-
tanto alia Confinduslna e ai sinda-
cati ma anche agli interessi della 
piccola impresa (applausi) 

Berlusconi. Le parole che diceva 
prima D'Alema sono musica per le 
niie orecchie E mi auguro che di-
vrnteranno realta anche se la sini-
sir.i come credo, andra all'opposi-
7inne. Perd due anni fa sono sceso 
in (ampo perche la liberta d'im-
presa era minacciata... 

D'Alema. Veramente lei e sceso 
in rampo perche qualcuno ha tol-
!o dal campo i suoi amici... 

Berlusconi. Mettiamo che sia 
anche un po' cost... Ma se un jm-
prenditore ha paura del futuro, 
non e tranquillo, come pud investi-
re nel suo Paese? Noi invece ab
biamo voluto aiutare chi vuole 
creare lavoro, per esempio con la 
legge Tremonti. II vostro governo, 
perche il governo Dini era vostro, 
invece ha invertito la direzione: 
non lo sviluppo, ma la recessions 
Ripeto: le parole di D'Alema sono 
musica per le mie orecchie. E spe
ro che quando saremo al governo, 
non avremo 1'opposizione che ab
biamo avuto: avevamo contra i 
grandi partiti, i grandi sindacati, i 
grandi giomali... (lunga ouazione) 

D'Alema. Voglio fare un appello: 
non tiriamo in ballo le minacce al
ia liberta. Lei sa, onorevoie Berlu
sconi, quantojni costi rinunciare a 
dire che una parte dei suoi alleati 
minaccia la liberta (fischi e ulula-
ti), ma si tratta di una scelta di ci-
vilta. Perche d sui programmi che 
dobbiamo confrontarci. Se chi go-
verna sa che non sara mai scalza-
to perche gli altri "minacciano la 
liberta", la corruzione riprendera 
piede. 

Berlusconi. Vorrei convenire 
con lei. Ma non sono cosi sereno. 
C'e una situazione giudiziaria par-
ticolare... Si strumentalizzano le 
iniziative giudiziarie. 

D'Alema. La invito alia lettura 
comparata di due grandi quotidia-
ni: VUnitd, di cui il mio partita e 
editore, e il Giornale, di proprieta 
della sua famiglia. Vedra chi dei 
due insulta e chi no, chi usa certi 
temi per la campagna elettorale e 
chi invece e garantista. (applausie 
fischi). 

Berlusconi. Del Giornale rispon-
de il suo direttore. (applausi) 

Rni. Anch'io-mi auguro che 
1'opposizione non ostacoli troppo 
il prossimo govemo. 

D'Alema. Fini, siamo in un Paese 
libero. L'opposizione ha i suoi di-
ritti. O no? 

Fini. La differenza e che la sini
stra per qualsiasi decisione vuole il 
timbro della Conhndustria e dei 
sindacati! (lunga ovazione) 

D'Alema. La riforma delle pen-
sioni d stata fatta grazie all'asten-
sione determinante di Forza Italia. 

Berlusconi. Questo dimostra il 
nostro senso di responsabilita. 

i£&$&M «La Rai resta neutrale, la Fininvest no e alia fine rompera gli argini...» 

Ricolfi: la tv sposta a destra il 4% dei voti 
• ROMA, Luca Ricolfi dun giova-
rid ptonjssore universltario, che in-
segna «metodologia della ricerca 
psfcp socialen presso la facolta di 
Magisterodi Torino. 

Lavora su modelli econometrici 
tanto complicali quanlo raffinati e 
nel novembre del 1994 la rivista «11 
Mulino" ha pubblicato un suo sag-
gib dal titolo espliclto: nQuanti voti 
ha sppstato la televisionet. II risul-
tato era drastlco: senza I'influenza 
della televisione, le elezioni avreb-
bero avuto tutt'altro andamento. 
In particolare, Ricolfi aveva calco-
lato „ sommando gli effetti, spesso 
contrastanti, di Rai e Fininvest _ 
che Forza Italia, Ccd e Pannella 
eranci stati beneliciati dalla televi
sione dell'8 per cento in piu; i pro
gressist) erano stati penalizzati del 
5 per cento; il centra di Segni e 
Martinazzoli aveva avuto un dan-
no del Ire per cento, mentre Lega 
e An avevano preggiato penaliz-
zazioniebeneflci, 

Rlportati collegio percollegio, i 
dati depurati dell'effetto televisivo 
avrebbero portato a risultati com-
pletamente differenti: avrebbero 
vinto di gran lunga i progressisti, 

StudlmalcontesWI 
Lo studio di Ricolfi, che nel 

mondo accademico ha suscitato 
molto interesse per gli strumenti 
usati e per i risultati raggiunti, di 
fatto non d mai stato contestato. 
Oggi il professore continua la sua 
ricerca, affinando il modello ma-
tematico statistico e sondando pe-
riodicamente un campione dl 
2.S00 persone. E naturale quindi 
chiedere II suo parere su una que-

stione che ha dominato la vita po
litica italiana negli ultimi due anni: 
il potere della televisione. 6 anco
ra cosl forte? Determinera di nuo-
vo i risultati elettorali? £ cosi in tut-
to il mondo? 

Ecco le risposte: «Nel 1994 il co
cktail politico-televisivo in Italia ha 
rappresentato un evento irripetibi-
le. C'erano due elementi molto dl-
veisi dall'oggi. II primo era un inte
resse altissimo per la competizio-
ne elettorale; il secondo era la pre-
senza di una forza politica del tut-
to nuova, Forza Italia. Dai dati che 
riceviamo oggi, si capisce che 1'in-
teresse generate per le elezioni e 
sceso di molto e cheTunica novita 
importante d la presenza di Lam-
berto Dini come candidato e lea
der di un partito nuovo. 

Nel 1994, la Rai era sostanzial-
m< nte convinta di una vittoria dei 
progressisti e la Fininvest usava la 
televisione per la propria forma-
zione politica. Oggi la situazione e 
dlversa: la Rai, nonostante le no
mine del tempo del governo Ber
lusconi, non mi sembra schierata 
con il Polo e non mi sembra sfavo-
revoleaDini. 

Si coglie un'atmosfera di attesa: 
i media fanno prevedere un risul-
tato di sostanziale parita tra Polo e 
Ulivo e quindi anche il grosso 
"complesso Rai" sta, in linea con 
la vocazione trasformistica italia
na, in posizione di cauta attesa. 
Credo che, alia fine della campa
gna elettorale, nonostante le no
mine berlusconiane, la Rai rlsulte-
ra essere stata neutrale. 

«Sull'altro fronte, invece, non 
vedo perche la Fininvest dovrebbe 
tenere un atteggiamento altrettan-
toequilibrato. 

Oggi la Rninvest d difficile da 
capire: per esempio, a me d ap-
parsa autolesionistica la decisione 
di non mandate in onda spot elet
torali, perchd nel 1994 l'"effetto 
quantita" di offerta politica fu uno 
dei punti forti della vittoria di Forza 
Italia. 

Ma c'd un altro elemento da 
considerare; chi ha studiato il fun-
zionamento del decreto Gambino 
sulle violazioni televisive sa che le 
sanzioni non possono awenire 
prima di otto-dieci giorni dalla de-
nuncia della violazione e tutti 
quelli che studiano i comporta-
menti elettorali sanno che d ('ulti
ma settimana queila in cui si posi-
zionano i voti di milioni di indecisi. 

Pesodimezato 
Quindi io non escludo che nel-

I'ultima settimana la Fininvest 
possa "rompere gli argini" e schie-
rarsi senza remore, senza timore 
di essere multata o oscurata. In ge
nerate, perd, penso che 11 peso 
complessivo della televisione nel-
la decisione di voto degli italiani 
sara dimezzato rispetto al 1994. 
Diciamo che spostera voti nell'or-
dine di un quattro per cento, men
tre due anni fa _ ad essere pruden-
ti _ ne spostd il doppion. 

CI facda una radlognfladl questo 
InUo campagna elettorale... 

Si assiste _ e sono d'accordo prati-
camente tutti gli istituti _ a uno 

spostamento non grande, ma si
gnificative di voti dall'area di cen
tra destra a queila di centra sini
stra. E un trend che ha portato 1'U-
livo, che tre settimane fa era sotto 
di almeno cinque punti, a una po
sizione di virtuale parita con il Po
lo. La «novita» Lamberto Dini ha 
fatto la differenza; ma d presto per 
dire se questo trend continuera, 
aumentera o si fermera. 

CNcomunkameollo? 
La destra, non c'd dubbio. Nel no
stra linguaggio da sociologhi noi 
diciamo che la destra d «isomorfa» 
rispetto alia popolazione italiana. 
Parla un linguaggiosimileequindi 
il suo messaggio d piu comprensi-
bile. Un comizio di un politico del 
Polo, specie un personaggio mi-
nore, ha un tasso di comunicazio-
ne maggiore di un comizio della 
sinistra. Tenga presente che noi 
abbiamo una storia molto breve di 
unitaiinguistica:nel 1955 solo il 20 
per cento della popolazione era in 
grado di comunicare in lingua ita
liana, il resto comunicava in dia-
letto. Tenga presente che l'alfabe-
tizzazione degli italiani d awenuta 
attraverso la televisione e che oggi 
in Italia solo il 4% della popolazio
ne ha una laurea, per cui la televi
sione non gioca certo per la parte 
colta del paese. 

L'Ulivo potrebbe avere delle chan-
ches sul mezzo televisivo se fosse 
awenuta una maturazione del 
pubblico, ma questo francamente 
d un segnale che non ho travato 
nei sondaggi. E una situazione 
che nell'Europa occidentale si ve-
rifica solo in Italia, in altri paesi sa-
rebbe praticamente improponibi-

Nel 1994 
la televisione 
regalo 
a Forza Italia 
1'8% dei voti 
Questa volta 
si e pero 
ridotto Tinteresse 
per la campagna 
elettorale 

le immaginare un peso cosl forte 
del messaggio televisivo. Per que
sto credo di poter dire che, si, la te
levisione spostera meno di due 
anni fa, ma che, se spostera, non 
sara a vantaggio dell'Ulivo. L'Uli
vo, dalle nostre ricerche, risulta 
avere un solo comunicatore, Vel-
troni. D'Alema d un buon comuni
catore, per certi versi ottimo, ma 
ha dei limiti di immagine: essere il 
segretario del Pds e, le potra sem-
brare strano, aVere i baffi. Romano 
Prodi notoriamente non d un 

buon comunicatore. 
Checosa^cimbiarelacanHM-
gnadettorale? 

A parte i cataclismi naturali, credo 
solo due fattori. La prima d una di-
chiarazione di Antonio Di Pietro in 
favore di uno schieramento. Oggi 
il «partito Di Pietro», a seconda del
le stime di diversi istituti, raccoglie 
daunminimodi 12percentoaun 
massimo di 25 per cento di voti, la 
maggioranza dei quali d collocate 
in un'area che possiamo chiama-
re di centra moderato-radicale»: 

una massa di elettori, molto poco 
ideologizzati, che apprezza volon-
ta di cambiamento, figure nuove, 
giustizialismo, protesta, simboli di 
speranza. £ un elettorato che la 
volta scorsa al nord ha votato Lega 
e oggi sta valutando Dini, Pannel
la, Sgarbi, Fini. 
Se fosse in campo Di Pietro, tutto 
questo elettorato se lo prendereb-
be lui; in sua assenza, anche solo 
una sua dichiarazione di voto 
avrebbe effetti grandissimi. E un 
elettorato che I'Ulivo non cattura, 
perchd I'Ulivo d visto come mode
rate e che Rifondazione prende 
solo in piccola parte, perchd an
che Rifondazione non d vista co
me radicale, soprattutto sui temi 
istituzionali. 
La seconda variabile d la possibile 
comparsa, tra non molto, di un 
sondaggio che dia la Lista Dini alle 
stelie; diciamo tra il 10 e il 15 per 
cento. Due anni fa, Gianni Pilo dif
fuse un sondaggio (falso) che da-
va Forza Italia tra il 30 e il 35 per 
cento; quel sondaggio ebbe un 
gran peso nell'orientamento degli 
indecisi. Oggi una previsione di 
grassa affermazione della Lista Di
ni metterebbe in moto reazioni a 
catena, e i voti gli verrebbero da 
destra, ma molto piu da sinistra. 

Le vicende giudbiarle del candl-
daH avranno un peso ht cirmugna 
elettorale? 

Direi di no. Comunque, si tratta di 
spostamenti sotto 1'un per cento e 
spesso con effetto inverso da quel-
lo che ci si aspetta. Gli italiani nan-
no cattiva coscienza, pid che con 
il giudice funziona i'identificazio-
neconlavittima. 


