
pagina a6 "Units Politica Domenica21 aprile 1996 

LE DONNE E... 
DINI/6 

m ROMA. Non capita tutti i giomi 
che un uomp, pariando delle donne, 
si illumifli - come avrebbe detto il 
poeta - «d'immenso» Se pot que-
st'uomo e presidente del Consiglio 
(e leader di una lista che si chiama 
«Rinnovamento»), e invila, in caso di 
vittoria, Romano Prodi a valutare la 
possibility di entrare, «subito» nel 
gruppo di iesta dell'Unione moneta-
ria europea, e disegna una manovra 
di bilancio per il '97, di portata ana-
loga a quella realizzata, complessi-
vamente, nel '95; se, insomma, Lam-
berto Dim, da banchiere qual e, si 
espnme con agio padronale nella 
lingua dell economia, allora, i l suo il-
luminarsi <d'immenso» di fronte al 
sesso femminile, va propno sottoji; 
neato Si potrebbe supporre (con" 
qualche limidezza, naluralmente) 
che il progredire femmmil-femmini-
sta abbia inciso sul sesso «forte», che 
abbia aperto delle falle nella condi-
zione maschile che comincia a defi-
nirsi differenlemente, che si sla acca-
nita su quella costruzione patnarca-
ie che pare sfaldarsi dalle fonda-
menta ,, 

SI pobtbbe. Ma, presidente Dh^ 
appena il grata vti U lupoiflcte, 
le cose appalomi pKi cunUaddKu-
lit. QuMi dw avessc ngloM N so-

scrtveva che si, a guardare con at
tentate, la nostra cukura ogget-
ttaemiealta lata iiuscMle. Dal
la i aHa zeta. E M guardian* «la 
oojerni poMKip iR'aNuim infor* 
mazkMe (die riproduce pidliii 
quanente lo scenario politico), 
con quel muccbi sebaggi (rigora-
samente maschlM, trame pochts-
stmeeccezkml) che hanno accom-

lamberto Dinicon la mogHe Donatella visentini/Ansa 

«Chi e stato piu 
con me? I maschi » 

aDora, ml vtae da cWederle: non 
le sembrano quest! terrenl fre-

dalslojwrmaichiibmo? 
lo penso proprio di no, Le donne si 
sono conquistato 1'eguaglianza, in 
Italia, hel|a societa civile. Nerve che 
siantfstaf'gli -yomini' a' portarglleii, 
questi dirilll, su un piano d'argerlto. 
NienteaBsttbl'Se li sono conqulstatl; 
E in forte au'rherito la partecipazione 
della'donna nella nostra societa. E 
nelle pfpfessibrii, nelle istituzioni. 
Anche a alii livelli dirigenziali. Que-
sto e certamente un grosso progres-
so, Rirnane insufficiente nella vita 
politica. E deve crescere ancora nel
la vita economka e nella partecipa
zione alia vita sociale. Noi in questo 
crediamo. Del resto, e uno dei punti 
nel programma di risanamento eco-
riomloo. 

Ma, presidente, leslgnore del «po-
tert trtcokHi- (dawHka dd «T1-
m e H da UUaiwFerraro, direttore 
generale degli Atari penall al ml-

SuH'informazione: «II ruolo delle donne e affascinante». 
Sulla politica: se poche sono le candidate, significa che c'e 
misoginia, maschilismo? «Penso proprio di no. La parteci
pazione femminile e in forte aumento nelle profession!, 
hell^iisti^^ti, anchf ^flljiane insufficiente nella vita po-: 
litica». «Le donne hanno grinta, ma questo non significa 
strillare >per.larsi sentirwi..Bcco le idee del'presidente del 
Consiglio, Lamberto Dini, sul pianeta femminile. 

non nwtuo gil eouNwrl, ami gli 
souHIM del potere maNhHe In al-

* cuid,pitclslttiritoridovf M M i a 
Monfare I'eccefleua maschne. 
L'lnrormaaione, per esempio. 

Non penso che ci siano a priori, in 
Italia, atteggiamenti maschillsti nel-
I'informazione. Anzi, mi pare che 
anche le donne, specialmente nella 
televisione, stiano assumendo un 
ruolo che chiamerei affascinante. Mi 

UTIZIA 
place molto di piu sentire, avere un 
cohlunlcato o un telegiornale pro-
nuncialo da una donna che da un 
uorria Se tutti la pensano come me, 
andiamo bene. E le donne stanno fa-
cehdo molto bene. Anzi, direi che la 
grinta che I'elemento femminile sta 
dlfnostrando, sia nelle professioni -
cdmpresa quella dell'informazione -
sia nella politica, e rilevante. 

La Honda commissaria Marline 
MonteH e andata a dMgere la fa-
mosa Brigata criminate delta poli-
ila oJudWarla pariglna. Significa 
questo «grlnta», presidente? 

Non significa per niente strillare per 
larsi sentire. Le donne non hanno bi-
sogno di strillare. Nel nostro Parla-
mento - ormai ho un po' dl esperien-
za - ci sono parlamentari, numero-
sissime parlamentari, di grande qua
nta. Su questastrada dobbiamo con-
linuare. 

E come spiega il numero cosi esi-

PAOLOZZI 
guo di candidate dl questa tomata 
eiettorale? 

Abbiamo, nella nostra coalizione, il 
doppio di candidate del Polo. 

Pen quesHone di numeri non e. 
Ma di vaiore, dl foraa femminile. 
Tuttavia, Uvia Turco, presidente 
delta Commissione Partta, ha gri-
dato alio «scandafc> per I'esigua 
presenta femminile nelle list* e 
nel collegl*. Lei e d'accordo con 
stnimenti come le quote? 

Per una donna, accettare la quota e 
accettare una minorita. Le donne ce 
lafannodasole. 

Adrlano Sofri, nel «Nodo e H chio-
do», sosUene die I'uomo vuole ta-
gliare H nodp gordlano con la spa-
da mentre la donna prdva a sdo-
gllerlo, a disUcarlo. Q sono quan
ta femminHI che le mancano nella 
politica? 

Come ogni uomo si distingue da un 
altro, perche non ci sono due uomi-

ni uguali, la stessa cosa succede per 
le donne. Avrei difficolta a generaliz-
zare se ci sia una qualita comune al
ia donna che gli uomini non hanno 
nella politica. Personalmente, awer-
to che oggif anche per laposizioni in 
cui le donne si trovano nella politica. 
hanno una maggiore capacita di es-
sere ascoltate di quella che hanno 
gli uomini, Da un certo punto di vi
sta, e un vantaggio essere donna, ri-
spetto a un uomo, nella politica. 

La fandglla sembra aver subfto 
mohe trasformazhHii. MoKJ scon-
quassf. Dipendera dalla soggeHi-
vHi delle donne, delta messa in 
quesUone di una gerardila, di una 
rappresentazione sociale e Ideo-
logka del femminile da parte del 

Non attribuirei al movimento femmi-
nista glieffetti, magari di allentamen-
to, del legame nella famiglia che ri-
sultano invece dalla maggiore parte
cipazione, integrazione della donna 
nella vita economica, politica e so
ciale. In tutti i paesi dove questo gra-
do di partecipazione e piu elevato, 
inevitabilmente sembra verificarsi 
un certo allentamento nei legami fa-
migliari. Pero, non siamo andati, cer
tamente non in Italia, fino al punto di 
metterea repentaglio la famiglia. 

Tomtamo per un attkno alia poHU-
ca. Sono staU piu gH uomini a f aria 
arrabbiare, o le donne? 

Ho ricevuto piu cattiverie dagli uomi
ni che dalle donne. 

Autori cattollci 
denunclano 
II Cavallere: 
leggallVangelo 

SHvio Berlusconi, Rocco Birttiglione 
e Pier Ferdlnando Casini denunciati 
per«campagna politica 
ingannevole». «Diffamano e 
tradiscono chi e cristiano In quanto 
sbandlerano valori religiosi che non 
appartengonoa loro. Offendono i 
prindpifondamentalidel 
Cristianesimo attirando I'attenzione 
dei cattolid in maniera falsa e 
ingannevoie»: a firmare I'esposto-
denuncta presentato lo scorso 10 
aprile alia Procura delta Repubblica 
di Roma sono due scrittori, Lamberto 
Antonelll e Gabriele Paolini, autori -
in coppia - del libra <<Attalo e Fellini al 
Marc'AureliO". Nella loro denunda 
vengono dtati brani di interviste e di 
dkhlarazione - rilasdate a giomali e 
tv - In cui Berlusconi, Butoglione e 
Casini si ricktamanoai valori 
cristiani. •Percoirtraudire le 
dichiararzioni dei leader del Polo -
sostengono Antonelli e Paolini -
basta citare I Vangeli: "Vol sapete 
cheicapidellenazionile dominano 
come padroni e che i grand! 
esercrtano il potere sugli uomni. Non 
sia cosi tra voi. Chi tra vol vuole 
essere primo, sia vostro servo"». 

La campagna dettprale dell'ex presidente della Camera, in Parlamento sin dalla Costituente 

Iotti: «Lavoro e riforme le priorita» 
DAL NOSTRO INVIATO 

•APPAKLK CAMTANI 
I ANCONA. Nilde Iotti, capolista le altre perche e dominate dai 

del Pds sinistra europea nelle Mar-
che per il proporzionale, fara pre
sto i suoi cinquat'anni di presenza 
Ininterrotta in Parlamento di cui e 
stata anche presidente della Ca
mera. 

E entrala a Montecitorio con 
I'assemblea Costituente nel 1946 
ed e sempre stata rieletta, E Tunica 
parlamentare della Costituente ad 
essere candidate. Lei sctfride: 
«Pecchioli mi ha detto che mi re-
galera un mazzo di cinquanta ro
se. lo gli ho risposto che ne basta-
no anche meno». 

Da piu di un mese glra in lungo 
e in largo le Marche, senza sosta. 
L'intervista 6 in un breve pausa fra 
unincontroeun altro. 

Lecampagneeiettoralllehalfatte 
tutte, dai dopoguerra, dalla fon-
dazione della Repubblica, ad og-
gi... 

Questa e certamente una campa
gna eiettorale del tutto diversa dal-

rrtass media, in modo particolare 
dai dibattiti televisivi. Ci6 ha finito 
per attirare I'attenzione della gen
ie iiilla contrapposizione fra i ver-
tici degli schieramenti, dei partiti, 
dei movimenti, 
C'e stato un grande allargamento 
della platea, nel senso che milioni 
di persone hanno partecipato in 
questo modo, come forse non av-
veniva nelle passate campagne 
elettorali. Per6 si e anche dato un 
carattere indKiduale aila campa
gna eiettorale. Molto mirata sui 
leader. 

E questo e da vedersl come un II-
mite? 

No. E positive che milioni di per
sone abbiano I'opportunita di 
ascoltare i leader, confrontarli. Pe
rt) questo crea anche un distacco 
fra I'eletto e I'elettore e svuota in 
qualche modo il rapporto che nel 
corso delle altre campagne eletto
rali si cercava di sviluppare tra i 

candidatiegiielettori. 
Tu hai fatto invece una < 
eiettorale "tradizionale», nelle 
plane, in tanrj incontri fra la gen-
te.Chedlmahaitrovato? 

All'inizio e'era un atteggiamento 
anche di rifiuto della politica. La 
gente non voleva sentime parlare. 
Un atteggiamento di ostilita che 
veniva dail'esperienza degli uitimi 
anni.Perd questo atteggiamento e 
stato rapidamente superato. Pro-
babilmente i dibattiti televisivi 
hanno aiutato ad uscire dall'ini-
ziale chiusura. C'e un gran ritomo 
di interesse. 

La gente sta qulndi cercando di 
trovare le risposte ai probleml di 
cut tanto si e pariato In questi anni 
dicrisldella politica? 

Non solo sla cercando, ma vuole 
le risposte. Non solo. Parlecipa. 
Alia fine dei dibattiti fanno do-
mande. Bisogna tenere presente 
che sono gli schieramenti che si 
confrontano e che al loro interno 
c'e discussione. Voglio (are un 
esemplo. Era nell'ascolano, in un 

luogo pubblico pieno di gente, e 
mi e capitato sentire i «popolari» 
chiedersi per quale motivo stare 
con il Pds quando in passato ci si 
era sempre combattuti. Lo stesso 
valeva per certi pidiessini. Prima 
ancora che io parlassi cercavano 
loro di darsi una risposta positiva. 

Appunto la coalizione, la sua soli-
dita. II polo dice cite se vince II 
centra sinistra non d sari un go
vern staMIe perche al suo Interno 
edMso. 

No. Al contrario la coalizione ha 
una sua solidita. Ad esempio, nel
le cene che riguardano la campa
gna eiettorale che si fanno anche 
per raccogliere fondi ho notato 
dappertutto la presenza non solo 
di Popolari, Pds, di ex socialist!, 
ma in alcuni casi, in zone di tradi-
zione bianca, la presenza di grup-
petti di Cdu. E la cosa piu n uova 
che io ho verificato. E il loro era 
anche un atteggiamento molto di-
steso, aperto al dialogo. 

Qual e la maggiore preoccupazlo-
ne che hai Incontrato fra I dttadi-

ni.gllelettori? 
II lavoro. 11 lavoro in generale, ma 
per i giovani in particolare. Questa 
era una regione dove non e'era di-
soccupazione. Adesso. qua e la, 
comincia a venir luori qualche 
fabbrica in crisi dove si ricorre alia 
casa integrazione. Molto forte, di 
conseguenza, e la difesa di tutti 
quegii istituti che nei corso di que
sti cinquant'anni sono stati con-
quistati: per esempio la cassa inte
grazione, il contratto nazionale di 
lavoro, la tutela delle lavoratrici 
madri. 
Gli articoli de «ll Giomale» di Feltri 
contro questi istituti la gente li co-
nosce bene, piu di quanto io pen-
sassi e c'e uno spirito di difesa 
molto grande. I cittadini soi io con-
vinti che lo Stato sociale ci vuole e 
non sono disposti ad arretramenti, 
non vogliono andare ad un un idi-
vidualismoesasperalo., 

Riforme istituzionali. E uno degli 
artrl punti caldi dl questa campa
gna eiettorale. Berlusconi sembra 
di nuovo aver cambiato idea. II 

Terremoto stampa e tv 
Anche nell'informazione 
e il giorno della verita 
Un terremoto nell'editoria italiana: da lunedi cambiano di-
rettore tre delle maggiori testate italiane, La Repubblica La 
Stampa e il Tgl (e in altri quotidiani si attende il risultato 
eiettorale per conoscere il proprio destino). Se a Roma 
arriva Ezio Mauro e a Torino Carlo Rossella, a viale Maz-
zini, invece, e aperto il toto-direttore: a sceglierlo saran-
no un direttore generale «reggente» e un presidente ap-
pena nominato. 

- SILVIA 
• ROMA. A fiato sospeso. Ma in 
molte redazioni non e I'attesa del 
voto - non solo quella - a creare teh-
sione. Da La Repubblica a La 
Stampa, dai Tgl a I'Indipendenle 
il 22 aprile sara il giorno di un ve
ra, grande terremoto editoriale, 
come forse mai si e vissuto in 
questo paese. Alcuni tra i mag
giori quotidiani, scritti e parlati, a 
urne aperte cambieranno diretto
re; ma ci sono anche antiche e 
prestigiose testate (// maltino di 
Napoli e La Gazzetta del mezzo-
giorno) in vendita, e giovani gior-
nali per i quali si paria di chiusu
ra (L'lndipendente diretto, da 
meno di un mese, da Luciano La-
mi). 

Tutta I'attenzione 
e owiamente punta-
ta sul «caso» delle di-
missioni di Eugenio 
Scalfari, mitico «Bar-
bapapa» del giomali-
smo italiano, che la-
scia la sua creatura, 
1'appena ventenne 
La Repubblica, nelle 
mani di Ezio Mauro. 
II quale, a sua volta, 
lascia La Siampa di 
Gianni Agnelli a Car
lo Rossella, che fino 
a pochi giorni fa 
sembrava ben «anco-
rato» e gradito diret
tore del Tgli...Due 
dunque i temi caldri 
di questi giorni: co- !/ ' 

me si riallineanoi grandi qgoti-
diani scritti,' cosa succedefa'Slla 
Rai, governata da «reggenti», con 
limprevisto problema della no-
mina di un direttore per il mag
giore dei tg... 

L'Awocato I'altro giorno, an-
nunciando I'awicendamento al 
vertice del suo giomale, ha 
espresso il suo ringraziamento a 
Mauro, ricordando «le molte ini-
ziative di sviluppo realizzate con 
la sua direzione». Secondo i dati 
diffusi ieri dai direttore commer-
ciale della Stampa, Gianluigi 
Montresor, sotto la direzione di 
Ezio Mauro - e con 1'iniziativa edi
toriale del sabato, con Lo Spec-
chio - il quotidiano torinese e bal-
zato negli uitimi tempi al primo 
posto nelle vendite, con 687mila 
copie contro le 570mila- del Cor-
riere della Sera (che, per altro, ha 
moltiplicato le sue iniziative edi-
toriali, proponendo ogni giorno 
allegati o videocassette per gran-
di e piccini) e le 520mila della 
romana La Repubblica. 

Ed e qui che ora torna Ezio 
Mauro, in un giomale dove sareb-

be recentemente cambiato il qua-
dro degli azionisti: ma e top se
cret il numero di azioni acquisite 
dai presidente dei petrolieri Mo-
ratti, nonostante molte voci si sia
no accavallate sulla sua presenza 
nel giornale di piazza Indipen-
denza. Quello stesso Moratti che 
ha rinunciato al ruolo di presi
dente in Confindustra per lasciar-
lo al «preferito» di Romiti (presi
dente della Fiat), Giorgio Fossa. 
E quali sono dunque, oggi, i rap-
porti tra Corriere, Stampa (gior-
nali «cugini») e da domani Re-
pubblicd! 

Per quel che riguarda il quoti
diano romano, Ezio Mauro avreb

be trattato la possibi-
lita di portare con se 
un vicedirettore della 
Stampa, e anche Ros
sella - si dice - vorreb-
be al Suo fianco pro-
vati collaborator! (si 
fa il nome di Giusep
pe Buongiorno, vice
direttore di Panora
ma, dove Rossella e 
stato vicario fino a un 
anno e mezzo fa). 

A viale Mazzini, in-
tanto, sono ore pe-
santi. La notizia delle 
dimissioni di Rossella 
e praticamente arriva-
ta via agenzia, anche 
al seitimo piano,'solo 

< : ' i * hrdi'attfoi'ii' pomeriggio 
. . , (anche a Torino la 

decisione .sarebbe maturata ,al-
I'ultima ora, per arrivare al nome 
del nuovo direttore prima del vo
to) . Ma chi siederi ora sulla se-
dia di direttore del Tgl? Per Aldo 
Materia, «facente funzione diret
tore generate* della Rai (ha le 
deleghe, ma non la nomina, do-
po il «licenziamento» di Raffaele 
Minicucci) e Giuseppe Morello, 
consigliere anziano e per questo -
almeno ufficialmente - scelto a 
guidare il consiglio dopo le di
missioni dell'altro giorno di Leti-
zia Moratti, questa e la prova del 
fuoco. Matted! il Consiglio d'am-
ministrazione dovra prima nomi
nate presidente Morello, poi desi
gnate il nuovo direttore del Tgl. 
Sembra poco probabile che il no
me venga scelto tra gli attuali vi-
cedirettori di Rossella (Magliaro, 
Maccari, Di Lorenzo, Beretta), 
I'attenzione e tutta puntata sui di-
rettori «congelati»: Bruno Vespa, 
Daniela Brancati, Barbara Scara-
mucci... ma anche Nuccio Fava, 
attuale direttore delle Tribune po-
litiche, che martedi pero avra 
esaurito la kermesse '96. 

di essere nello Stato italiano. 
Berlusconi sostjene che se vince II 
centro sinistra la democrazia e in 

centra destra dice che fan tutto 
da solo, riforme e cambio delta 
Costttuzione. 

E un atteggiamento fuori dai cor-
retto modo di intendere una Costi-
tuzione che per sua natura deve 
essere tale per cui tutti i cittadini ci 
si riconoscono. Non pud essere la 
Costituzione di un partito anche 
se avesse la maggioranza assolu-
ta. Secondo me il punto fonda-
mentale delle riforme e la questio-
ne del federalismo: mi pare che 
segnerebbe una svolta nel modo 

Credo che abbia ragione Prodi 
quando dice che bisogna dargli 
uncalmante. 

Secondo te questa destra e vera-
mente dhentata democratJurTu 
UfMidl questa destra? 

Assolutamente no. Per quanto ri
guarda la destra anche se si pre
senta pressapoco come nel 1994, 
c'e invece una grossa differenza. 
Allora il dominatore della destra 
era Berlusconi, adesso e Fini. E 
quindi, come dire, c'e un cambio 
non qualsiasi di direzione politica. 
Questo e il fatto nuovo che abbia
mo di fronte. 

Oggi chi conta di piu all'inlerno 
della destra e Alleanza nazionale, 
in altri termini qualcosa che ha le 
sue radici nel Movimento sociale 
italiano e quindi nel passato fasci-
sta. Non e una differenza di poco 
conto. Bisogna starci molto atten-
ti. 


