
• ROMA Ci sono polemiche infi
nite. Alcune durano anni. Quesla 
ne ha gia due. La resuscita un'a-
genzia delle 20,54. Titolo: «Gloma-
lismo: Minzolinismentisce intervi-
sla a Violante». L'intervista fu pub-
blicata dal quotidiano torinese «La 
Stampa» il 22 marzo del 1994, 
quando a quelle elezioni politiche 
mancavano solo cinque incande
scent! giorni. Non un botta e rispo-
sla, ma il racconto di una passeg-
giata rvel Transatlantico. Minzoli-
ni, cronista parlamenlare, che 
chiede. E I'onorevole Luciano 
Violante che riflette. 

Cio che Minzolini scrisse poi di 
aver sentito furono riflessioni che 
Violanle ha sempre soslenuto di 
non aver mai fatto. Mai detto che 
Berlusconi e Forza Italia piu che a 
Palermo rischiavano a Catania. 
Mai detto che I'inchiesta sui rap-
porti con la mafia riguardava Del-
I'Utri, presidente di Publitalia. Mai 
detto niente dl tutto questo; eppu-
re, la smentita non bast6. Violante 
scelse, per meglio dlfendersi, di la-
sciare la Commissione antimafia, 
di cui era presidente. La reazione 
delle destre e di Berlusconi fu fero-
ce, eecitata, perfettamente stru-
mentale. Servt a rastrellare gli ulli-
mi voti pervincere le elezioni. 

Sono seguiti mesi di strascichi 
giudiziarj. Minzolini e stato quere-
lalo per diffamazione, e per que
sto rinviato a giudlzlo. 

leri, a sorpresa, il nucvocaplto-
lo. Con Luciano Violante che, sod-
d Isfatto, nel corso della trasmissio-
ne televisiva di Rai 3 «Dieci minu-
ti», commenta un comunicato che 
dovrebbe essere pubblicato oggi 
dal quotidiano «La Stampa». II co
municato comincia cosl: «Quel-
I'intervista fu frutto di impressioni 
determinate da malinteso all'in-
temo di una conversazione su al-
tro soggetto...». Ecco perche le 
agenzie tltolano a effetto. Clamo-
roso: Minzolini sembra dawero 
smeritlresestesso, 

"Tempo 8»l*ntuomo» 
Violante, due anni dopo, incal-

zai «Chi leggera "La Stampa" si 
rendera linalmente conto che io 
quell'lntervista non 1'ho mai rlla-
sciata... ebbl una sernplice con
versazione con il glornalista, ma 
concernente altre questioni... Per
che mi dimlsi dalla caripa di presi
dents della CorpfriisslQne? Perche 
rlschiavo di trascinare con me, in 
questa squallida vfcenda, I'istitu-
zione dell'antimafia.,. Fortunata-
mente, pero, il tempo e galantuo-
mo e mi ha dato ragione, Tutta-
via... beh, e stalo doloroso, molto 
doloroso, poiche s'e trattato di 
qualcosa di profondamente ingiu-
sto». 

La replica di Minzolini e stizzita, 
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«Fu solo un malinteso» 
Caso Violante, «La Stampa» ammette 
«QueH'intervista fu frutto di impressioni soggettive determi
nate da malinteso aH'intemo di una conversazione su altro 
soggetto*. In un comunicato, «La Stampa» ammette - dopo 
due anni - che fu un equivoco I'intervista che portd alle di-
missioni di Luciano Violante dalla presidenza della Com
missione antimafia a soli cinque giomi dalle elezioni del 27 
marzo del 1994. Violante: «E stato molto doloroso, per for-
tuna il tempo e galantuomo e mi ha dato ragione». 

FAanizio 
•Cosaaa? Eh no. calma... io non 
smentisco proprio un bel niente, 
capito?». Stava scrivendo un arti-
colo, ma ha spento il computer 
perchiamare subito i suoi awoca-
li. «Guarda, non ci capisco nulla... 
ci sentiamo tra dieci minuti?». 

Dieci minuti dopo ha la voce 
ferma. «Ora chiariamo». 

Cos'e questo comunicato, Min

zolini? «E un accordo, doveva es
sere un incontro a meta strada tra 
le due parti... unacosa che si fa...». 
Puoi essere piu preciso? «Dai, un 
comunicato di quelli in cui si dice 
tutto e niente... in cui, al limite, lui 
ammette di essersi espresso male 
e io, io pure ammetto di aver capi
ta male.„». Minzolini, scusa: ma 
chi I'ha deciso, voluto questo co

municato? «I legali. I miei e i suoi. 
Alia fine la faccenda era diventala 
troppo grossa... io portavo come 
testimone il direttore del "Corriere 
della Sera" Paolo Mieli, lui si sa-
rebbe presentato con Dini... In-
somma, il comunicato doveva ser-
vire a lasciar morire per sempre 
questa storia... invece...». Invece? 
«Primo. il comunicato non io firmo 
io, ma e una cosa dell'azienda... E 
poi, beh, senti, io quel giorno nel 
Transatlantico ho fatto solo il mio 
mestiere... No, giuro, se ripenso a 
quell'artirolo non ho nulla dl cui 
pentirmi.,.». < 

II comunicato 
II testo del comunicato, che ver-

ra pubblicato suite pagine de «La 
Stampa», e questo. «1 contenuti 
dell'articolo pubblicato solto il ti
tolo "I segreti di Violante. Quel che 
so di Dell'Utri" sono frutto di im

pressioni soggettive, generate da 
malinteso, tratte da conversazione 
che il giomalista ebbe con il parla-
mentare, relativa ad altri argo-
menti. la grave conseguenza, an-
che di carattere istituzionale, che 
la pubblicazione ha provocate) al-
1 onorevole Violante, sono state, 
sia per "La Stampa" che per il gior-
naiista, del tutto estranee alia vo-
lonta della pubblicazione. Conse-
guentemente I'onorevole Violante 
rimettera la querela e non avra 
quindf luogo il processo a carico 
di Ezio Macro (all'epoca direttore 
del quotidiano torinese, ndr) e 
Augusta Minzolini». 

La nota, nella serata riscaldata 
da nuovo fuoco polemico, ha ac-
quisito un'aggiunta: «Non si tratta, 
perci6, come appare evidente, di 
una smentita di Minzolini come 
erroneamente da alcuni dispacci 
di agenzia». 

• Giovani e giomali- arrivano 
con il rapporto Grinzane-Censis due 
notizie, una buona e una cattiva. 
Quella buona e che la popolazione 
studentesca, tra i 14 e i 20 anni, di-
chiara di leggere i quotidiani di infor-
mazione in misura maggiore che in 
passato. 

Si tratta di percentuali che, se i 
comportamenti real! confermeran-
no quelli dichiarati nei questionari, 
tenderebbero afarci assomigliare un 
po' di piu al mondo svaluppato, o al-
meno ad altenuare quella distanza 
strutturale, di dimensioni imbaraz-
zanti, che ci separa dal centra e dal 
nord dell'Europa nella diffusione dei 
quotidiani (e nell'istruzione media 
superiore, due dati strettamente im-
parentati e sostanzialmente equiva
lent!) . Questo significa che, se I'edi-
toria nazionale indovinera le prossi-
me mosse, potremmo finalmente 
uscire dalla palude di quelle 110 co-
pie per mille abitanti che ci inchio-
dano agli ultimi posti delle classifi-
cheOcse. 

Speriamo, come suggerisce il 
Censis, che il sorpasso dei quotidiani 
sportivi ad opera di quelli di informa-
zione non sia soltanto la conseguen
za della crisi dei primi, ma della 
maggiore appetibilita dei secondi, 
diventati piu accessibili e coinvol-
genti per un pubblico giovane, e che 
stia ad indicare anche che gli stu
dent! italiani sono oggi piu attrezzati 
acapire la realta in cui vivono. 

La notizia cattiva e che questi me-
desimi giovani hanno una idea dei 
giomali e del giornalismo su cui sara 
bene che ci concentriamo - editori, 
direttori, e tutti quanti lavoriamo in 
queste aziende - se vogliamo trovare 
una via d'uscita da una condizione 
critica, perche contiene elementi 
dawero preoccupanti: prestigio e at-
tendibilita dei giornalisti sono con-
eiatimalissimo. 

Ma qui non si tratta tanto delta po-
litica-spertacolo, di quel «giornali-
smo-palla volo», come I'ha definite) 
una volta Paolo Murialdi, che co-
struisce i «casi». II fatto e che questi 
ragazzi ritengono che I'aggettivo nu-
mero uno da attnbuire ai quotidiani 
in generate e "condizionato" (con 
un pesante 35,7% cui va aggiunto un 
13% di "asservito", mentre indipen-
dente sta a quota 7,1). Solo il 2% e 

disposfo a credere che i giornalisti 
difendono i deboli, il 27% li vede im-
pegnati a difendere i potenti - che 
non e un bello spettacolo -, e il 4 7% li 
vede impegnati a difendere fonda-
mentalmente se stessi, peccato me-
no grave ma pur sempre lontano da 
una visione mitica della professione 
(di mito resiste solo quello dell'in-
viato che, almeno, viaggia). C'e di 
mezzo naturalmente la propriety 
che in Italia e tradizionalmente ano-
mala e non editoriale, ma di sicura 
non solo questo. 

' Dal momenta che siamo nel mez
zo di un "cambio di s(agione"sta di-
ventando sempre piu urgente inau-
gurare i lavori di revisione del pro-
dotto, visto che la sua immagine ap
pare logorata. E la professione, owe-
ro il capitale di fiducia e attendibilita, 
in questo mestiere g ilprodotto, Co
me intercettare e conquistare que
sti nuovi lelton tendenzialmente 
scettici e diffidenti? Come rispon-
dere a una forte richiesta di appro-
fondimento che e accompagnata 
dal desiderio di chiarezza e di tra-
sparenza. Difficile trovare una uni-
ca risposta. Sembra che si profili 
una maggioranza relativa di giova
ni "televisivi" convinti che della te-
levisione ci si pu6 fidare perche, 
vedendo le immagini, si corre di 
meno il rischio di essere imbro-
gliati dai "condizionamenti". 

Ma si presenta sulla scena una 
componente quasi altrettanto ro-
busta di giovani "antitelevisivi", ca-
richi di curiosita e di' impegno che 
rivolgono alia carta stampata do-
mande molto forti e opposle.- com-
menti, analisi, inchieste.La formula 
dei giornali italiani, quelPomni-
bus" che e riuscito a far convivere 
le attrattive divertenti del settima* 
nale popolare con la "serieta" dei 
cosiddetti giomali di qualita sara 
probabilmente sottoposta a nuove 
tensioni Negli ultimi anni to sche
ma misto e riuscito, al suo meglio, 
ad allargare il mercato pbrlandolo 
fino alle soglie dei sette milioni di 
copie ai giorno. Al suo peggio, la 
stampa "melassa" ha scontentato 
sia il pubblico di elite che quello 
di massa. E' possibile che adesso 
I'arrivo di nuove leve di letlorl 
spinga a (entare vie differenziate, 
se non vogliamo perderli, 

Indagine Censis: i reporter affascinano, ma con giudizio 
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Uggono i quotidiani anche se, in fondo, non hanno una 
grande fiducia nei giornalisti che comunque fanno una 
professione che li affascina. I settimanali e ancor piu i men-
sill sono i meno gettonati. E, incredibile, preferiscono i 
quotidiani d'informazione a quelli sportivi. La televisione, 
com'e ovvio, la fa da padrona. Questo il rapporto tra i gio
vani e i giornali che esce dall'indagine Censis condotta per 
il Grinzane Cavour, Famiglia Cristiana e Letture. 

MARCH.I.A 
m ROMA. Leggono > quotidiani. E 
hanno fiducia in essl quasi come ne 
hanno nella televisione. Decisamen-
te mlnore quella riposta nei settima
nali. Comunque nel tempo libera 
dei giovani la carta stampata non ha 
un postodi secondo piano anche se, 
Inutile dirlo, all'ascoltare musica, al-
I'andare in giro con gli amlci o, me
glio ancora, con il ragazzo (o la ra-
gazza) del cuore non c'e nulla che 
possa reggere il paragone. L'indagi-
ne, condotta dal Censis, nell'univer-
so under 20 (partendodai 14 anni) 
percercare di comprendere qual e il 
rapporto tra i giovani, i giornali e il 
giornalismo e stato promosso dal 
Premta Grinzane Cavour insieme a 
Famiglia Cristiana e Letture ha for-
nlto risultatl a volte sorprendenti, A 
comlnciare da quello, assoluta-
mente non scontato, che tra i quo
tidiani non sono quelli sportivi a 
farla da padrone. E che se la pro
fessione giornalistica continua ad 
esercitare un certo fasdno (piii 
che mai 11 ruolo dell'inviato) I gio
vani nei giornalisti non hanno 
grande fiducia. Gil intervistati 
(2.500 cui sono state rivolte 75 do-
mande) sono tutti student! di 
scuola secandaria. In quanta tali 

CIAHNCLLI 
non rappresentano la totalila della 
popolazione giovanile ma con il 
loro 73,5 per cento rappresentano 
un campione non diluilo, non di-
somogeneo visto che qui si parla 
di fruizione culturale ma anche di 
tempo libera. 

Nella vita di uno studente l'in-
contro tra scuola e informazione 
non awiene nell aula. I giomali a 
scuola non entrano quasi mai. Ne 
consegue che Io studente-lettore 
dedica parte del proprio tempo li
bera ai giornali. Ma questo tempo 
quant'e' In media circa tre ore, al
meno per il 67 per cento degli in
tervistati. 1 maschi ne hanno di 
piii Gli studenti del Centra Italia 
sono piii impegnati rispetto a quel
li del Nord e poi quelli del Sud. Per 
trascorrere il tempo libera nel mo-
do preferito i giovani spendono fi
no a cenlomila lire al mese (1'83,7 
per cento), solo clnquantamila 
per il 47,7 per cento. Se in pizzeria 
vengono spese circa 23mila lire al 
mese per rlviste e giornali i giovani 
ne spendono solo novemila Ma, 
qui, e evidente che il paragone 
non 6 possibile poiche la (ruizione 
indiretla di un glornale o di una n-
vlsta e possibile Mentre per una 

pizza no. Ascoltare musica e I'atti-
vita di svago che unifica i due ses-
si. Le ragazze preferiscono di piu 
stare con il partner, frequentare gli 
amici, leggere libri. Anche per i ra
gazzi Io stare con la partner e in 
pole position ma la passione per 
Io sport, stare con gli amici, anda-
re ad un concerto o alio stadio 
non sono passioni di poco conto. 

II 96,8 per cento dei giovani in
tervistati legge i quotidiani. Alme
no ogni tanto. II 43,1 per cento ha 
dichiarato di ieggerli almeno tre 
volte la settimana e il 25 per cento 
dice di Ieggerli quasi tutti i giorni. I 
maschi risultano piD assidui. Prefe-
riti sono i giornali di cronaca a dif
fusione nazionale, poi i quotidiani 
locali e solo dopo, in termine di 
Irequenza, i quotidiani sportivi. Un 
dato che si puo interpretare in due 
modi, forse da fondere: gli studenti 
italiani hanno acquisito la capaci
ty do partecipare attraverso i quo
tidiani di informazione e questi so
no riusciti a diventare un prodotto 
appetibile. La testata piu letta e Re-
pubblica, segue // Corriere della Se
ra, e poi La Gazzetta dello Sport. II 
futuro dei quotidiani ( e non solo) 
e, dunque, nelle mani dei giovani 
che dimostrano un accresciuto in-
teresse in controtendenza rispetto 
ai leltori adulti. Ma come vengono 
letti i quotidiani dai giovani? La 
maggioranza, specialmente i ma
schi, legge i titoli di prima pagina. 
Poi, non nello stesso numero, va 
alle pagine interne. Un'altra prati-
ca diffusa, specialemnle tra le fem
inine, e quella di sfogliare per co-
gliere qui e la le notizie che piu 
possono interessare. Solo il 3,7 per 
cento degll intervistati legge tutto il 
quotidiano. Nell'ordine gli argo-

In quale settore vorreste 
fare i giornalisti? 
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Stampa quotidiana 33,0 30,1 

Stampa periodica 25,5 25,1 

Radio 8,4 8,6 

Televisione 33,2 36,2 
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menti che interessano di piu sono 
le cronache italiane (•10,5'A,), la 
cultura e gli spetlacoli (38,6't.). Io 
sport (35,2%), la cronaca locale 
(33%) e la politica italiana 
(20,3t). Interessante il dato della 
sostanziale soddisfazione dei gio
vani intervistati per il livello dei 
quotidiani sul mercato special
mente se ''apportato alia ricorrente 
polemlca sull'abbassamento della 
qualita della carta stampata. In

somnia i giornali riescono a soddi-
sfare quell'esigenza di approfondi-
mento che c'e all'origine del loro 
successo tra I giovani. E che con-
sente ad essi di far concorrenza al
ia televisione ed alia radio. Lo stes
so successo non tocca ai settima
nali e men che mai ai mensili. I 
magazine non godono di partico-
lare credito uguardo all'affidabilita 
e solo una percentuale minima 
(6,1%) si sente piu garantita da es

si rispetto agli altri media. Nei setti
manali, allora, i giovani che li leg
gono cercano lo svago ma anche 
lapprofondimento, il gusto per le 
belle foto, il soddisfacimento di 
curiosita, Gli aspetti informativi so
no del tutto marginali: 11,5 per 
cento, al penultimo posto. Se ac-
quistano un settimanale i piu lo 
fanno per gli argomenti annunciati 
in copertina ma anche per i ga
dget. I piu letti sono Panorama, \'F-

spresso, ToSorrisieCanzom. 
La televisione e il mezzo di co-

munlcazione che ispira piD fidu
cia. Viene guardata dal 99,6 del 
campione. I maschi pifl delle fern-
mine sono attratti dal video, I tele-
giornali godono di molto credito. 
Al primo posto c'e il Tgl, poi il 
Tg5, Con un grosso margins se-
guono il Tg2 e il Tg3, Incredibit-
mente, in media, i telegiomali so
no seguiti piu della fiction, 


