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Non e ancora ufficiale. Alia «Stampa» va Sergio Romano? 

Scalfari sta per lasciare 
Mauro alia Repubblica 
Nessuna comunicazione ufficiale, ma la notizia e certa, ed 
e di quelle che segnano un passaggio «epocale» nella storia 
del giomalismo italiano. Sara 1'attuale direttore della 
«Stampa» Ezio Mauro a sostituire Eugenio Scalfari al vertice 
della «Repubblica». E il cambio dovrebbe awenire in tempi 
brevi. Sarabanda di voci, di conseguenza, sugli awicenda-
menti ai vertici di molti giomaji. Si parla di Sergio Romano, 
o di Giulio Anselmi, per la direzione della «Stampa». 

tamziA 
• ROMA. Ezio Maura, direttore 
del quotidiano torinese «La Stampa>, 
si trasferira a Roma. Andra a dirigere 
il giomale «La Repubblica-, creatura 
di Eugenio Scalfari. Nessuna comu
nicazione ufficiale.per questo pas
saggio «epocale». Dunque, notizia 
ufficiosa. Ma Scalfari ha ricordato 
che da tempo aveva intenzione di la
sciare. Quando ha compiuto i set-
tantanni; al momenta del ventenna-
le di «Repubblica». Adesso, e >in cor-
so un'accelerazione corposa del ri-
cambio - sono parole del direttore 
nella sua comunicazione al Cdr- alia 
direzione del giomale. Del tutto indi-
pendente da quello che potra essere 
l'esito della consultazione elettorale 
di domenica>, D'altronde, il cambio 
era nell'aria da tempo. Si pariava, 
appunto, di Mauro, di Paolo Mieli 
(•Corriere della Sera»), di Giulio An
selmi («Messaggero»), di Claudio Ri-
naldi («L'Espressot)- Ecomesucce-
de per le ciliege, anche un cambio 
dei direttori tira 1'allro. 

CM va alia Stamp 
Chi andra alia «Stampa», ci si chie-

de? II giomale verra firmato, prowi-
soriamente, dal vicedirettore Luigi 
La Spina. Tra i nomi che circolano, 
quello di Anselmi (direttore del 
«Messaggero» che, tuttavia, dovreb
be restare ancora per un anno alia 
redazione di via del Tritone. Oppure, 
sarebbe in predicate anche per all 
Sole 24 Ore»). Altro nome, quello 
dell'editorialista dello stesso quoti
diano torinese, Sergio Romano, af-
fiancato da uno dei vicedirettori, 
Marcello Sorgi. L'ex ambasciatore 

viene accreditato da quanti spiega-
no che c'e spazio per un giomale a 
carattere islituzionale, dopo i'ab-
bandono di questo fronte da parte 
del «modeilo> Mieli per il giomale di 
via Soiferino. Ancora, compare, un 
po' a sorpresa, Carlo Rossella, gia di
rettore di «Stampa sera». II vicediret
tore della «Slampa», Gad Lemer, sta-
rebbe pensando a assumere un in-
carico estemo al giomale; potrebbe 
trattarsi della Seconda rete. 

AsscmMea al Messaggero 
Quanta al «Messaggero». Le nomi

ne al vertice, escluso il direttore, ri-
cordiamo che hanno data questo ri-
sultato: bocciato (parere non vinco-
lante) Alfio Caruso, condirettore. 
Una certa agitazione per la decisio-
ne deH'amministrazione di aumen-
tare il prezzo ogni volta che viene of-
ferto un inserto (tranne per i fascico-
li «Scuola di cucinai) E peri. Lo 
stesso direttore avrebbe detto: subito 
dopo le elezioni, ci sara una •Repub-
blica» piu agguerrita. Dobbiamo at-
trezzarci di conseguenza. Come a 
suggerire: avremo un rivale pericolo-
so. Nel caso in cui Anselmi passasse 
al «Sole 24 Ore», la cui direzione vie
ne rinnovata, per tradizione, assie-
me ai vertici della Conflndustria, al 
quotidiano di via del Tritone andreb-
be Femiccio de ESortoli, uno dei vice
direttori del «Corriere della Sera«. 

lnsomma, sconvolgimenti a ripeti-
zione. Sarabanda di nomi ai Aosti di 
comando. Ma anche gradiifjenti e 
sgradimenti dei direttori. Alj«Matti-
no« di Napoli, di Paolo Graldi.' La re
dazione sembra temere, sopratutto, i 

gesti del proprietario Caltagirone 
che ha un'opzione sul giomale fino 
al 2002. Non solo. Si tengono i refe
rendum sul modello di giomale (al 
«Corriere della sera») . Sono o no tutti 
sintomi di una crisi profonda dell'in-
formazione? De) modo in cui e orga-
nizzato il lavoro nelle redazioni? Del
ia domanda di senso su cid che in 
questi luoghi si produce? 

Certo, e la fine di un'epoca. Dicia-
mo, della prima fase della Repubbli
ca. Figuratevi. Rno adesso, al quoti
diano di Scalfari, non avevano mai 
praticato il voto di gradimento per il 
direttore. Qui, proprio qui, nella re
dazione di piazza Indipendenza, del 
cambio si dlscuteva da tempo, ma 
oggi largomentoe di pubblico do-
minio, una volta rotto l'embargo. 
Probabilmente, la redazione si divi
ders tra chi prova rammarico e chi e 
felice. Chi dira: una storia & finita e 
chi. nulla sara come prima. Comun-
que, del ridisegno del profilo del 
giomale, dell'innovazione indispen-
sabile, sono tutti convinti. Per que
sto, lannuncio non prelude - sem
bra - a alcuna mobilitazione, ad ef-
fervescenze rivoltose. 

«Vigilaiua» in redazhme 
II giomale era state pensato vend 

anni fa. Ora ne risente nella formula. 
E gli aggiustamenti non hanno por-
tato i risultati sperati. Cammina sulle 
gambe di quattrocento giomalisti. 
Roba da Asahi Shimbun. Solo che 
quella testata vende nove milioni di 
copie; entrando in redazione, i suoi 
dipendenti cantano I'inno dell'a-
zienda. A •Repubbiica» si sono in-
trecciati, magari scontrati, linguaggi 
e sensibilita diverse. Non dipende, 
questo bisogno di cambiare, dalla 
voce, circolata a tempi altemi, sul 
fatto che il direttore si era stufato del
la sua -corazzata» mentre «L'Espres-
so», «incrociatore leggero>, veleggia-
vaplacidamente. 

II cambio e piu che awiato. Seb-
bene non gli competa la nomina del 
direttore, Scalfari avrebbe contribui-
lo all'indicazione di una ristretrjssi-
ma rosa di nomi e fatto catenaccio 
sul nome di Mauro, puntando alia 

continuity della linea del giomale. 
Almeno per un periodo, Gianni Roc-
caresterebbe condirettore. 

Si tratta, poi, di vedere quali muta-
menti awerrano nell'assetto pro
prietario di «Repubblica». Se l'aziom-
sta Carlo De Benedetti avesse biso
gno di liquidity potrebbe lasciare la 
sua quota a Mediobanca. E lentrata 
in circolo di uomini di Agnelli, sareb
be ispirata, owiamente, dal dottor 
Cuccia. Di questo, sapremo tra qual-
che tempo. 

Oggi assemblea (chiusa) a »Re-

pubblica». Scalfari non ha, finora, 
presentata le dimissioni L'azienda 
non ha proceduto ne all'assunzione 
di Ezio Mauro, ne tantomeno alia 
sua nomina a direttore. Pero, la si-
tuazione al vertice della testata 4 sta-
ta aflrontata di petto. Per evitare 
commenti e fantasiose ricostruzioni; 
per una questione magari di scara-
manzia, il cambio storico e annun-
ciato. E la redazione? Aspetta «sere-
naraente, in fibrillazione*. In termini 
sindacali <il salto viene seguito con 
preoccupazioneevigilanza» 

Eugenio Scalfari. 
A sinistra, 
dall'alto, 
Clulk) Anselmi 
Ezio Mauro 
e Sergio Romano 

Livlo Anticoll 

Un giro di boa per la stampa italiana 

DALLA PRIMA PAGINA 

Le idee e i toni giusti 
condotto una campagna senza mai allontanarsi 
dai problem! reali del paese e senza mai lasciarsi 
trascmare in basso dalle provocaziom degli av-
versan. E un linguaggio nuovo il primo, rivoluzio-
nario effetto di un cambiamento che sta diven-
tandocoscienza comune. La contaminazjone Ira 
le culture del centra cattolico e della sinistra de-
mocratica ha scardinato le vecchfe, consumate 
certezze e ne propone delle nuove sulla misura di 
unpaesechecambiacompletamentefaccia. 

E finito, quindi, il tempo delle parole. I pro
gram mi della sinistra e della destra sono stati esi-
biti con sufficiente chiarezza all'elettorato. Tutti 
abbiamo potuto giudicare quali profonde diffe-
renze separano i due modelli di sviluppo indicati 
dai grandi schieramenti. Sono due futuri del tutto 
opposti quelli prospettati da Prodi e da Berlusco
ni. 

Gia questa netta riconoscibilita delle posizioni 
e una non trascurabile vittoria della democrazia. 
Gli italiani finalmente sono chiamati a scegliere 
sulla base di un preciso progetto politico e non 
piu sotto le proteiformi influenze ideologiche che 
fino ad oggi, a causa della guerra fredda e degli 
interessi particolari rappresentati dai singoli parti-
ti, hanno guidato la mano dell'elettore. La cam
pagna elettorale poteva certamente andare me-
glio se soltanta la destra, con in testa Berlusconi, 
non avesse piu volte inquinato (e quindi umilia-
to) i suoi discorsi cercando di resuscitate fanta-
smi in realta mai esistiti e inseguendo provocatc-
riamente la rissa. Anche il disegno di Pannella. 
che voleva traslbrmare queste elezioni in un refe
rendum per il presidenzialismo, e fallito. Gli italia
ni voteranno, come sempre secondo coscienza, 
ma con una coscienza piu libera da astrattezze e 
da inutili fardelli pifl o meno moralistici, piO o me-
noutopistici. 

L'Ulivo ci ha mostrato il disegno di un'ltalia 
concreta, europea, modema, che vuole realmen-
te contare nei contest! intemazionali e che so-
prattutto non abbandona al suo destino nessun 
italiano. II Polo dice di voler e di poter conquistare 
gli stessi risultati afh'dando la politica ai mercati, 
prefigurando il nostro paese come un'azienda, 
nella quale tutti lavorano quando va bene e quan
do non va bene contano su una buona polizzaas-
sicurativa. 

La campagna elettorale poteva andare meglio, 
ma non e andata male per niente. Alia fine, quan
do Berlusconi s'e reso conto che era giunto il mo
menta di passare dagli insulti ai giudici aH'illustra-
zione del suo programma, i toni si sono fatti piii 
pacati e piu sen. I cittadini hanno cosl potuto 
ascoltare le proposte scritte e giudicare la loro 
credibility. II rammarico sta proprio qui. Se fin 
dali'inizio il centro-destra avesse assunto un at-
teggiamento pifl responsabHe e si fosse mostrato 
disposto a confrontare civilmente i punii 4el suo 
programma con le soluzioni avanzate dagli .av-
versari, rinunciando magari a qualche colpo pro-
pagandistico, oggi avremmo una visione piu 
adulta del nostro paese. I colpi bassi, invece, sono 
una regressione ai vecchi modelli, e non suggeri-
scono mai l'idea di una classe politica che perse-
gue gli interessi di tutti. La propaganda, la menzo-
gna, il trabocchelto, la provocazione offrono del
la politica un'immagine brutta, volgare, che ar-
ruola uomini personalmente interessati a! potere. 
L'Ulivo; ieri, apiazza del Popolo, ha lasciato intra-
vedere un future anche in questo senso, un lin
guaggio che einsieme causa ed effetto dell'ltalia 
che torse domani sara un'altra. 

[ Vlncaruo Cerami] 

• Se devo spiegare in pochi mi-
nuti che tipo di direttore di giomale e 
state Eugenio Scalfari preferisco, in
vece di incolonnare giudizi ricchi di 
appropriati aggettivi, prendere a ca
so una di quelle non rare volte in cui 
lui ha lasciato al palo i suoi colleghi, 
e uscito dal gruppo e senza troppo 
preoccuparsi di equilibrismi istitu-
zionali e di calcoli di opportunity ha 
fatto In primo luogo la gioia dei suoi 
lettori. Mi viene subito in mente quel
la domenica di fine agostodi due an
ni fa quando Irene Pivetti, presidente 
della Camera di ancor fresca nomi
na, and6 a raccogliere ovazioni al 
Meeting ciellino di Rimini sostenen-
do che "bisogna rifare le regole per 
ricondurre la societa alia volonta di 
Dio" e che "ognl buon ordinamento 
sociale viene da Dio ed ha in lui il 
suo fondamento". L'editoriale, che 
apriva la prima pagina della Repub
blica di quella domenica, si intitola-
va "II partita del Papa ha trovato la 
'pulzella'", spiegava con la dovuta 
energia e pazienza le differenze tra 
I'Europa della tolleranza e il Terzo 
Mondo del fondamentalismo, tra li-
beralismoeclericalismo, respingeva 
le "fanfaluche del popolo esiliato" 
ed altre "scempiaggini agostane". 
"Consentira dunque ad un laico In-
callito come io sono - aggiungeva ri-
volgendosi alia "pulzella" - di guar-
dare con estrerno sospetto ai suoi 
appelli sanfedisti". Scalfan awersa-
va talmente l'idea di un "partite cleri-
cale trasversale" in appoggio ai "di-
gnitari di casa Rninvest" che chiude-
va I'articolo invocando lospettro pifl 
terribile per un cattolico vandeano: 
"Ci vorrebbe Lutero, gentiie Pivetti, 
altro che il Papa re. Ma Lutero era un 
frate serio. In Italia uno come lui sa
rebbe state impensabile. Qui con le 
indulgenze hanno sempre trafficato, 
che fossero in esilio o fossero al po-
tere".Perche, adesso che lascia la 
guida del suo giomale, ncordare 
queste righe che vengono gio diritte 
da una tradizione civile, in Italia 

Con la nascita e il successo di Repubblica, il giomale che 
Eugenio Scalfari ha creato vent'anni fa, la tradizione civile 
della sinistra liberate, minoritaria elitaria, accusata di sno-
bismo si e presa una grande rivincita. Ora il cambio di dire
zione awiene in una fase critica per la stampa italiana, le 
vendite sono in calo, i bilanci di molte testate pericolanti, 
mentre la rissosita del dibattito pubblico e la teledipenden-
za sono giunti al punto estrerno. 

OIANCARLO BOMTTI 
sempre minoritaria, di battaglie lai-
che e liberali, di uomini e testate 
molte citati ma assai poco amati: gli 
azionisti, Mario Pannunzio e le venti-
mlla copie del suo Mondo, I'Espres-
so formate lenzuolo e le sue cento-
mila copie e gli altri che "si vedevano 
in via Veneto", Benedetti, Carandini, 
Ernesto Rossi.. 'Perchelalraieltona 
dello Scalfari giornalista e fondatore 
di testate (la prima presumibilmente 
destinata a proseguire sulle colonne 
della stessa Repubblica, la seconda 
per il momenta sospesa, ma domani 
cl sa) e un utile oggetto di medita-
zione nel momento in cui 1'intero si-
stema informativo di questo paese e 
alia vigilia di un cambiamento, sicu-
ramentecon la sostituzione di alcuni 
uomini nelle posizioni chiave in 
giornali e telegiomali, probabilmen
te (esperabilmente) con unacorre-
zione di formula e di tono generate. 
Negll ultimi anni, con i due libri In-
contro con lo e Alia ricerca delta 
morale perduta, Scalfan sembra 
essersi appassionato a una dimen-
sione di scrittura pifl intima e per
sonate, piu riflessiva, pifl interessa-
ta agli interrogativi della fede, pifl 
aperta alle dpviazioni del pensiero 
negative e meno preoccupata di 
abbandonare i rettilinei deU'lllumi-
nismo. 

Non per niente nell'ultirno volu
me esce dalle braccia, tradizional-
mente pifl frequentate dagli aman-
ti dei Lumi, quelle di Voltaire, e gli 

preferisce quelle di Pascal. Ma si 
tratta di una scelta, diciamo cosi, 
strettamente privata (e come tale 
forse destinata a ulterior! sviluppi 
letterari), perche la lezione di gior-
nalismo che Scalfari ci lascia co
me materia di lavoro e tutta ispira
ta alia cultura dell'abate di Femey 
e dei suoi soci enciclopedisti. Co
me Scalfari sa per averio letto sui 
libri di storia (magari soprattutto 
quelli di Robert Damton, come // 
Baao di lamourelte) 1'illuminismo 
fu sul piano editoriale una colos-
sale impresa industnale destinata 
a dare profitti trasformando la stes
sa "vulgarisation" delle idee che 
avrebbero rivoluzionato il mondo 
in un affare per autori, editori, li-
brai e distributori. Voltaire non so
lo ne era cosciente, ma ci marcia-
va, sapendo persino come rilan-
ciare le vendite di un vecchio li-
bro, facendo qualche aggiunta e 
reclamizzandola come la versione 
"completa" e "originate" che non 
si poteva non comprare. 

Qualttaenwrcato 
E un merito che indiscutibilmente 

va attribuito a Scalfari e quello di 
aver saputo conciliate, alia maniera 
degli enciclopedisti, un progetto di 
giomalismo di qualita con un allar-
gamento del mercato dei lettori, at-
traverso Parte della seduzione. Lui 
stesso ha raccontato pifl volte come 
quella mitica eredila della cultura 

laica del Mondo o come I'intera 
tradizione liberate, nella stampa e 
neU'editona, avesse dei numeri 
molte esili al punto da appanre 
come una entita elitaria, aristocra-
tica, snobistica. Repubblica e nata 
dunque nel 1976 da un fine, quel
lo della crescita di una opinione 
pubblica cosciente, informata, li
berate, innovativa, vogliosa di bat
taglie per democratizzare e ripulire 
un paese carico di vizi vecchi e 
nuovi. II Corriere della Sera era 
sempre stato espressione di una 
borghesia pifl cauta, conservatrice 
e vecchiotta, anche se nei primi 
anni Seltanta la direzione di Piero 
Ottone dette il via a una conversio-
ne che avrebbe poi influenzato gli 
altri. Ma fu Repubblica a indicate 
la rotta dei mercati nuovi, i giova-
ni, le donne, i ceti colli di massa in 
via di sviluppo negli anni Settanta, 
e poi soprattutto, la sinistra. (Ne 
avrebbe fatto le spese anche l'Uni
ta, che tra il 77 e 1*81 perse un 
pezzo consistente del suo merca
to, elegantemente amputate dal-
lascesa di Repubblica). La con-
quista di cerchi pifl larghi di lettori 
da parte di Scalfari awenne attra-
verso la fisionomia politico-cultu-
rale di un giornale che si collegava 
alia tradizione minoritaria ma vita-
le di una sinistra liberate e attraver-
so una formula giomalistica nuo-
va, smaliziata, seducente, capace 
di raccontare la politica in un mo
do che avrebbe fatto scuola, attra-
verso usi e abusi, fino ai nostri 
giorni Raccontando I'impresa di 
Repubblica non si possono certa
mente trascurare aspetti crucial) 
della vicenda italiana, sociale e 
politica, di questi decenni, la lun-
ga, decisa e alia fine vincente lotta 
contra il craxismo, I'opposizione a 
Berlusconi, la creazione e la diffu-
sione di un giomalismo economi-
co nuovo per 1'Italla, le campagne 
llberalizzanti sullo stile di vita degli 
italiani. anche attraverso un uso 

largo e all'inizio inconsueto delle 
firme femminili.Alla fine degli anni 
Ottanta sembrava cne la sfida del 
mercato, grazie anche agli investi-
menti tecnologici, per i giornali ita
liani fosse finalmente aperta a ri
sultati incoraggianti, capaci di av-
vicinarci almeno un po' agli stan
dard di lettura dei paesi svtluppati: 
il numero di copie vendute sem
brava destinato a raggiungere e su-
perare i sette milioni di giornali 
quotidian). Ma cosi non e stato. Le 
vendite si sono arrestate e sono re-
trocesse sotto i sei milioni. L'ltalia 
rimane inchiodata a un livello di 
diffusione che ci metre agli ultimi 
posti nel mondo Ocse. Solo undici 
italiani su cento comprano il gior
nale (contro una percentuale tra il 
quaranta e il cinquanta per cento 
in America, Giappone, Germania e 
Inghillerra) L'arrivo dei supple
ment! e dei gadgets non sembra 
capace di superare I'ostacolo. E 
anche la formula "omnibus", di 
giornali che mescolano le caratte-
nstiche dei popolan a quelle dei 
giornali di qualita, non sembra pifl 
capace di cavare fuori da se stessa 
(a soluzione del problema. Nel 
momento in cui Scalfari lascia la 
direzione della testata che na in-
ventato vent'anni fa, il dibattito 
pubblico italiano ha raggiunto il 
massimo di rissosita (in tv e sui 
giornali che raccontano la tv), le 
vendite sono in discesa, i bilanci 
quasi tutti pericolanti 

La stampa «melassa» 
Un anno fa, quando si discuteva la 

formula della "stampa melassa" e si 
criticava la "teledipendenza", lui di-
fese con orgoglio la qualita del gior-
nalismo italiano, ma intanto impo
sts la revisione di Repubblica accen-
nando a uno correzione di rotta, 
pifl annunciata in verita che realiz-
zata. Ora il lavoro ricomincia da 
qui per tutti. non solo per gli eredi 
della direzione di Repubblica 
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Direzione Nazlonale 

ICACCIATORI CON L'ULIVO 
•Per nuove regole per lo svolgimento e la rlqualificazione del 

referendum 
• Per un urgente prowedimento che eviti II referendum che vuole 

privatizzare la caccla 
• Per I'appllcazlone della legge di riforma che rinnova I'eserclzio 

venatorlo e produce risorse faunistiche e ambientali decisive 
per la salvaguardia del terntorio e lo sviluppo economico e 
sociale delle campagne 

LA DESTRA CON PANNELLA 
• Per una caccla consumistica per soli ricchi 
• Per referendum eversivl 
• Per affossare la riforma 


